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II convegno di Firenze 

Quando la 
morte e 

reversibile 
La genesi della morte improvvisa e le tera-
pie di rianimazione sono state discusse 
presenti specialist'! di tutto il mondo, fra i 

quali i professori Negovsky e Barnard 

II congresso di Firenze 
sulla «Genesi della n o r t e 
improvvisa e terapia c'i ria
nimazione » ha richiamato 
l'attenzione dei medici e del 
pubblico su argomenti di vi
va attualita e di interesse 
comune. I problemi inerenti 
al trapianto di organi sono 
strettamente eonnessi al con
cetto ed alia definizione di 
morte clinica e biologica, al 
problema immunologico ed 
alle tecniche di rianima
zione. 

Per quanto si riferisce al 
concetto di morte e ormai a 
tutti noto che lo sviluppo 
delle conoscenze su questo 
appassionante argomento ha 
ricevuto notevole impulso 
dai piu recenti progress! in 
campo scientifico e tecno-
logico. Lc idee in proposito 
hanno subito in questi ulti-
mi anni profonde modifica-
zioni. Fino a non molti anni 
addietro infatti la morte di 
un organismo, se non sul 

piano biologico, certo dal 
punto di vista delle concrete 
possibility di intervento da 
parte dei medici, veniva 
identificata essenzialmente 
con la cessazione della fun-
zione cardiaca e respirato-
ria. Oggi, invece, pur essen-
do ancora lontani dalla pie-
na comprensione dei feno-
meni d i e caratterizzano la 
morte, sappiamo che la ces
sazione della vita in un or
ganismo complesso quale & 
1'animale o l'uomo non inve-
ste simultaneamente tut te le 
sue varie componenti e che 
la cessazione della funzione 
cardiaca o respiratoria o la 
sospensione non oltre un 
certo periodo di tempo delle 
funzioni del sistema nen-oso 
possono rappresentare even-
ti reversibili. In particolare 
e la morte improvvisa quel-
la piu facilmente rianima-
bile. 

Le opinioni degli studiosi 
sul concetto e sulla esatta 
definizione di morte improv
visa appaiono ancora contra-
stanti. Per vera morte im
provvisa si deve intendere 
i ' improwisa e talora inatte-
sa cessazione della vita. Que-
sta, secondo autorevoli stu
diosi, dovrebbe essere te-
nuta distinta dai semplice 
arresto cardiaco, termine 
con il quale si intende la ces
sazione di un efficiente bat-
tito cardiaco preceduta o se-
guita dairarresto dell'attivi-
ta respiratoria. La distin-
zione fra vera morte improv
visa e arresto cardiaco con-
siste nel fatto che mentre la 
prima rappresenta un even-
to irreversibile, il semplice 
arresto della funzione car
diaca, talora spontaneamen-
te piu spesso in seguito ad 
un appropriato e tempestivo 
trat tamento, puo rappresen
tare un evento reversibile 
e cioe transitorio. Proprio 
in questi casi sembra quin-
di piu giustificato parlare di 
morte apparente. Come af-
ferma Negovsky un indivi-
duo si puo considerare defi-
nitivamente morto solo 
quando le funzioni nervose 
corticali e subcorticali sono 
irrimediabilmente perdute. 
E ' vera morte quindi soltan-
to quella cerebrale. 

Imprevedibile 
La cosiddetta morte im

provvisa puo essere prevedi-
bile o imprevedibile. E' pre-
vedibile negli ammalati gra-
vi, nei pazienti affetti da 
cardiopatie in genere c da 
malattia ischemica del cuo-
re in particolare (angina di 
petto e infarto miocardico 
acuto) , nei soggetti sottopo-
sti ad interventi chirurgici 
specialmente sul torace e 
sul cuore o ad indagini dia-
gnostiche quali cistoscopia, 
cateterismo cardiaco, angio-
grafia cerebrale, angiocar-
diografia ecc. E ' invece im
prevedibile quando si verifi
es in soggetti talora giova-
ni e apparentemente sani. 
Cio che piu stupisce e il fat
to che in questi ultimi casi 
spesso non si riscontrano al-
l'esame necroscopico altera
zioni anatomiche o queste 
appaiono lievi e comunque 
tali da non giustificare la 
morte. Nella sua relazione 
al congresso di Firenze il 
professor Lapiccirella si e 
soffermato su questo parti
colare aspetto della morte 
improvvisa, definita anche 
morte misteriosa. ricordan-
do le caratteristiche cliniche 

Talvolta la morte improv
visa awiene durante uno 
sforzo fisico eccessivo, un 
violento dolore od una forte 
emozione. In ragione della 
scarsa significativita dei re-
pertj autoptici e della subi-
taneita della morte si e ten-
tato di dare i m p o r t a n t a di
sturb! di Upo funzionale e 

in particolare ai riflessi va-
gali. Come e noto, il vago e 
il nervo inibitore del cuore 
la cui stimolazione puo pro-
vocare, specialmente in sog
getti con una particolare 
sensibility, il rallentamento 
del battito cardiaco fino a! 
Tarresto del cuore. D'altra 
parte e stato osservato che 
anehe l'intensa stimolazione 
simpatica, attraverso l'au-
mento del lavoro del cuore e 
della pressione arteriosa pu6 
provocare in particolari con-
dizioni la morte improvvisa. 

Analogie 
Se consideriamo che nella 

maggior parte dei casi la 
morte improvvisa impreve
dibile, per le frequenti an
che se modeste alterazioni 
coronariche o miocardiche e 
per le modalita con cui si 
verifica, e da considerarsi 
una morte cardiaca, ci sem
bra giustificato ricercare sul 
piano fisiopatologico le even-
tuali analogie con quanto 
si osserva nei pazienti porta-
tori di una cardiopatia dia-
gnosticata con tutto il cor-
teo dei sintomi soggettivi e 
obiettivi che vengono a mor
te improvvisamente. Vedia-
mo cioe quali sono gli even-
ti terminali che possiamo 
direttamente osservare nel-
le corsie dei nostri ospedali. 
Part i re dal noto per arriva-
re all'ignoto. E' questa la te-
si sostenuta dal professor 
Lunedei nel suo intervento 
al congresso fiorentino. Con 
i moderni apparecchi di mo-
nitoraggio si e visto che nel-
le cardiopatie valvolari, mio
cardiche e coronariche, se-
gnatamente nell'infarto acu
to del cuore, l 'evento termi-
nale e contrassegnato dalla 
comparsa di gravi aritmie 
quali la fibrillazione ventri-
colare e lo « standstill » car
diaco ossia la cessazione di 
ogni attivita elettrica del 
cuore. 

Orbene, noi sappiamo dal-
l'osservazione sperimentale 
e daU'esperienza clinica che 
queste aritmie sono scatena-
te da alterazioni dell'equili-
brio elettrolitico a livello 
cellulare e soprattutto dalle 
variazioni del potassio all'in-
terno ed all 'esterno della 
cellula. Tali turbe elettroli-
tiche responsabili dell 'arre-
sto cardiaco si manifestano 
sovente con un aumento cri-
tico della potassiemia. Per 
quanto riguarda l'infarto 
acuto del cuore sappiamo 
inoltre che e l'ipossia la cau
sa di queste alterazioni elet-
trolitiche tanto che talvolta 
e sufficiente la somministra-
zione di ossigeno per domi-
nare le aritmie meno gravi. 
Se dunque la morte improv
visa dei cardiopatici e il piu 
delle volte una morte elet-
trolitica e se la morte im
provvisa nei soggetti appa
rentemente sani e da ricon-
dursi ad una alterazione or-
ganica o funzionale del cuo
re, la causa del decesso in 
questi ultimi casi potrebbe 
essere ricercata, secondo Lu
nedei, in un disturbo localiz-
zato o generale dell'equili-
brio elettrolitico. Conside-
rando inoltre che alcune 
morti improwise awensono 
in determinate ore della 
giornata, 1'autore prospetta 
l'ipotesi che tale fenomeno 
potrebbe essere in rapporto 
con le fisiolo.2iche variazio
ni del tasso elettrolitico in
tra ed extracellulare a loro 
volta dipendenti dal bio-
ritmo circadiano degli ormo-
ni surrenalici. 

II verificarsi dcll'infarto 
cardiaco cosi come di alcu
ne morti improwise con una 
piu alts incidenza in deter
minate stagioni o secondo un 
andamento annuale costitui-
sce un ulteriore motivo di 
analogia fra le due forme. 
Questo particolare fenome
no potrebbe essere interpre-
tato, secondo alcuni ricerca-
tori. in base all'influenza dei 
fenomeni terrestri e cosmici 
e deH'attivita solare sull'or-
ganismo umano. Starebbe a 
sostegno di questa ipotesi la 
teoria del professor Piccardi 
sulle modificazioni dei siste-
mi colloidi eterogenei fuori 
equilibrio degli organismi 
viventi in risposta alle va
riazioni cicliche o fluttuanti 
delle forze esterne. 

L'insegnamento che pos
siamo t rarre dal congresso 
di Firenze e che la cosiddet
ta morte improvvisa, comun
que si voglia definirla ed 
interpretarla, non deve es
sere piii considerata come 
un evento i jevers ih i le ma 
come una temporanea so
spensione della funzione car
diaca e respiratoria che in 
molti casi pud essere ripri-
stinata con le moderne tec-
niche di rianimazione. 

Giorgio Morace 

Nuove forme di lotto per lo riformo urbonistico 

Una intera borgata romana 
contesta il piano regolatore 

Movimentata assemblea di edili e impiegati con i tecnici del Comune — Una battaglia che e servita certa-
mente ad aumentare le posizioni di potere di quei lavoratori — La responsabilita della cultura urbanistica 

I GOaili-LA DI NIXON 

WASHINGTON — II neo presidente degli Stati Uniti ha fatto la sfilata lungo la Pennsylvania Ave
nue, dal Campidoglio alia Casa Bianca, in vettura chiusa, senza amschiarsi a tirare fuori la testa dal-
I'apposito tetto apribile. Attorno alia vettura otto o dieci gorilla stentavano a pa rare i sassi e le lattine 
vuote di birra che cadevano fitte. Nel cartello in fondo si legge: « I miliardari profittano del sangue 
dei soldati». (Telefoto) 

Un tema — che e anche uno 
dei temi principali contenuti 
nel progetto di tesi per il no
stra XII Congresso - si 6 
venuto riproponendo in questi 
ultimi mesi nll'attenzlone della 
opinione pubblica, anche gra-
zle ad alcuni fatti verificatisi 
e ad alcune recenti manife-
stazioni di « contestazione »: il 
tema della riforma urbanisti
ca, del modo sempre piu as-
surdo in cui awiene la cre-
scita delle nostre citta, rego-
lata e completamente diretta 
dagli interessi della specula-
zione fondiaria e del grande 
capitale; del modo, in defini-
tiva, di come deve affrontar-
si e porsi il problema dl una 
nuova politica urbanistica e 
di una riforma del settore. E ' 
11 tema trattato anche in un 
recente libro dl Campos Ve* 
nuti (o Urbanistica incostltu-
zionale ») dal quale strnlciamo 
larghi branl. 

I fatti sono nella frana dl 
Agrigento, con centinaia di ca
se demolite crollate ed oltre 
diecimila sfollatl, provocata da 
una speculazione che aveva rl-
dotto la collina di Atena ad 
una vera e propria gruvlera; 
sono nell'alluvione del novem-
bre scorso e poi in quella del 
'67, e poi in quella del '66 e 
cosl via dicendo; sono nella 
sentenza del giudice Sandullt 
e della Corte Costituzlonale 
del magRio scorso; sono 
nella manlfestazione organlz-
zata a Nnpoll dai giovani del 
Movimento studentesco per 
impedire — come hanno im-
pedito — lo svolgimento del 
congresso dell'Istituto Nazio-
nale di Urbanistica. 

I fatti sono anche in vicen-
de piu ustiali e meno clamo-
rose, perch6 dlvenute ormai 
quotidiane, ma certo non me
no drammatiche; sono nei cen
to e piii problemi che deve 
affrontare il lavoratore che vi-
ve o che viene nella citta, e 
che deve cominciare a cerca-
re una casa, trovare la scuo-
la dove mandare i figli, siste-
mare i figli in qualche parte 
dopo la scuola oppure non 
mandare la moglie a lavora-
re, trovare il mezzo di traspor-
to che lo porti al lavoro, di-
stante dieci o quindici chilo-
metri dalla periferia dove abi-
ta, trovare il pollambulatorio 
o il posto in ospedale in ca-
so di malattia, eccetera, ecce-
tera. I fntti sono nella pro
gressiva distruzione del pae-
suggio, della natura e del ver-
de ad opera della speculazio
ne su tutto il terntorio nazio-
nale. 

« In Italia — scrive Campos 
— gli Appennini sono ormai 
quasi privi di boschi, le pine-
te litoranee sono pressochd 
scomparse, le valli di Comac-
chio (polmone paludoso dl 
inestimabile valore floro-fau-
nistico) prosciugate per piii di 
meta, solo per ricavarne po-

La lunga strada della soluzione di vecchi ili rapporti 

CHiESA ESTA TOHWNGHERIA 
Legami antichi dell'episcopato con le forze politiche ed economiche reazionarie - II clero nel 1956 - L'accordo del 1964 - Sovven-
zioni statali • La funzione dell'Azione cattolica - Le pubblicazioni religiose - 1 preti della pace - Una politica basata sul rispetto 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 21. 

Q-jaie d la situaz.one auuale 
della Chiesa cattolica ungherese? 
In Qiiale misura lo Stato sowen-
zxKia le Chtese? QuaJ e la fun-
Eone deU'Azione Cattolica? Qja-
b sooo i giomali cattoha? Qja-
1« c il ruolo de: t p ^ a della 
pace*?: sono alcune delJe tante 
do-nande cne a pongcoo dopo 
die e stata resa nota Ja decis.o-
ne govematrva di concedere ul-
tonon conlriboU n^annarj alia 
Ch.e^a cattolica. Cerchiamo quji-
di d: da.ie una sena nsposta. 
p<̂ r con la conaapevolezza di 
noo uusCi.'v <»d offnre un pano
rama ampleto data la vasuta 
dej problema che sono. come e 
facile co^ipren.iere. cosiplessi e 
certo su>ceti,b.li di ulUjnori srvi-
lupp:. 

LY> g;jd.zo sertfK) sulia srtua-
r.one attua'e della Ch.e.sa catto
lica. oocn.x>qje non p»jo non 
partire da!! e.«nne complessito 
dei rappo-ti fra 'o Sta'o .v>cia!j-
sta e !a Cn.c<i. l i pr.nxi IJO^O. 
occorre rtcorJa-c che la Ch.e 
.va unZSerc^e. p-.Tia dcV.3 Li>-> 
rar.one rapp'e.-^n'a. a non 500 
una potenza ocor.crn ca da. v 1m-
merv-e propr-cta ma a.->cne e .<*>-
prattutto una forza po/tva le-
gata aali aTiiy.er.t. rea/onan 
e fascist' di Horthy loo tre. e 
da noordare che con La I-r»e-a-
tonc e con 1'av.onio rtel po
tere sociali^a. la nforma as?ra-
na distp.bui ai contadini le pro-
pneth del a Chiesa. I rv-altati 
funono che determ:nati arnb.ent: 
eoclesia^tha. scottati dalla^ere 
perso 1 pmnlegi di in ter>po 
s\ arroccarono ivj po^zon- sem
pre p;u reaz ona-.e e di pa!e«e 
attivita anti.vxna!L>ta e a.nti&a-
ta!e. 

Ne! "48. diverse Ch;ese — tra 
le quali anche qtielia o"todoi5a 
greco onentale. la prote^ante 
lebraica. la cal\nnijAa, la lute-
rana — nconobbero il nixno sta 
to popolare quale espceisione 
della clause operaia. D" go-.-emo 
garanti il libero e.'ercizio del 
cu'to. I'istiturione di scuole. co!-
legi. -«»ermnari. e conce.w finan 
ziamenti per attivita ui ^tarnpa. 
I^j strada era pcfft anco'a irta 
di ostaco'i e contraddizMo:. Era-

no gli anni del culto della perso-
r.ahta e dello scontro direUo tra 
capital ,smo e nixr.i stati socaa-
U-vti. La Chiesa cattolica era an
cora lontana dallacceUare la 
n lo.-a realta magsara. Si giunse 
pero egualmcnte r.el 1950 ad un 
accordo fra ep-_*sopato e Stato. 
Non fu un paAso facile per «ie-
terminati ambrenti del clero che. 
px. nelle tra^xne sLoniate del 
"56 r.\elar«y> 1 loro dv^egm. 
p-jTitarKio aila nconqjista dei 
\ecchi prmle«i e di tutte le pro-
p-.e'a. 

Battu'J 1 Untatr.- eootrorrvo-
luzicrun. rijo'ti alcjni p-oblerni 
nar.onali i catto'i 1 rru avan 
zati cerca.-ono noo-.n contatti co! 
potere .soc.al^to. tro-.ando com-
prensiooe ed a.uto fra i nuovi 
dinsorrfi del Pae^e. C0.-1. nel '64. 
53 giunse aUaccordo t-a k) Sta
to e la Santa Sede: il gor._emo 
d.eJe il t grad-.mento > per la 
nomxia vat.cana d; sei •.escovi 
che Ruirarono fedelta alia Re 
pubbhea nele mar., de! Capo 
dello Stato 

E" chiaro qjxidi che 1 rapporti 
fra U.nshena e Vaticano. fra 
Epv^^opato e Stato sor^al:.1^ 
av\-t-rii?ono ora su un p ano op-
posto a quello pas>ato E" il se-
Z.no di un progrevio e del wc-
ce^vi di una pol.t:ca che en-
trambe le parti hanno ^e-^u.'o 
con costanza e contro lo mano-
vre di amb.ontj reazjervan. 

Attualmente. in L'nffhena esi-
stono tre archdioceM ed otto 
d oce-i che comprerKkno parroci 
d. Uitti 1 paea e v^^ggi e che 
(T.r.z-i-iO sc: 5eminan ed una 
accademia di teo'oaia che ha 
.vie qn nella cap-ta'e. Per 
qja.nto "ismrda 'e arch-diocesi. 
quel'a ds Exzteruom. con^e e no
lo ha come tito'are Mjniszemy 
che uffnalmente cnon si tro\-a 
.vil temto-o maeiaro » in q.ian 
to. dopo 1 fatti del 1&56 — che 
!o vxiero prota?on'_sta della lot-
ta contro il potere operaio — 
si e nfutfiato ne! Coa=o!ato .sta
tin itense di B<>iar>e5t jio^^e vive 
L=volato ed ormai dimenticato da 
tutti. Le altre due archidiocesi 
.sono: quella di E<̂ er (sede at-
tualmente vacante) e quella di 
Kalocsa retta dal vc-cavo Hanv 
vas. Delle otto diocesi. invece, 

due sole 5ono rettc da vescovi: 
quelle di Szom Bathely e quella 
di Haiududoreg. Le altre so.no 
sedi vacantt. 

E \ituamo al problema delle 
sowenzioni .statali. ricordando 
che. prop~o nelle settimane 
scorse. il Con^igho dei miiBtn, 
aocogl.orido una precisa nch:e.>ta 
de-le Ch:<s>e. ha deciso di pro-
!un«;are la cxoce3?:one di contn-
bjti fLnan^ian La rmsura aisu 
me un sitin ficato particolare se 
si t:en conto che negli ultimi 
dje decern: lo Stato ha p.a 
conce.-î o alle diverse Chiese 63 
miLoni di f.orxn e che alia 
Chu-va catto'^a e stato a = :;c 
cnato 1! 50" della intera sornma. 
Parte do t̂li <anziamenti sono 
stati spe=a pc-r opere di re^tajro 
deile 7 000 ch:e$c: parte, nvecc. 
per le inte^-anoni deeh stipendi 
c a saoerdo*.;. a seconda delle 
cariche occunale nei van gradi 
della gerarch.a eccJesia-^ica. 
Inoltre tutti 1 vjcerdoti godono 
dc"c sU-̂ ve fi^.'itazioni dei c.t-
Ls±n: de .? Ro^j^blica per quan
to r.ejarda l'a.vS'j;tenra e la 
previdenza 

Altro te-n.1- TAcone Cattolica. 
l.'ais^vr.az 0-1O dei laici cne co! 
!aS7~ano crn !i Ch:e>a. esi-^tc a 
I.-.ello r>a7ona'e: ha una $~n 
stntt i-a o-?T.T7zativa e i«".a 
.VM p-v-c^a finT one. Ai membn 
delTArrce Cottohca. la Chw-^ 
ha afidato il comn;to di porta-
re avanti le attivita editonah. 
la diffJ* one d^l'a stamoa. la 
ist-tiiETie e Tasiriomamento 01 
bib! oteche cat'oliche. l'organj-
raz.one d: a*tr>",ta sociali. 

Pe ' q ian*o ri^inrda le &&>• 
b,vca^oni — 1 settimanali Uomn 
nuovo e La roce cattolica. 1 
mmsiti \'io.'ia e Teologia nooche 
tl boilett.no di jnformarioni per 
!a stamna Forrza mapenorc — va 
nlevato che t itte sono in ven 
d;ta ne'e H-co'e e liberie in-
5ieme alle aHre edinoni di ca 
rattere relit; o.=o 

Infine, il problema dei «preti 
della pace»: si tratta di quei 
.sacerdoti etie spontaneamente. 
prendono parte al! attivita del 
Comitato Cattolico del ConsigJio 
della Pace unfiherese che ade 
riyce, tra l'altro al Fronte Pa-
tr.ottico Popolare. 

In Occjdente. molte DOIMH'** 

51 sono sviluppate per il fatto 
che i religiwi sono stati accu-
sati di «collaborare con U po
tere sociali^ta ». Ma laccusa — 
tip-.ca degli anni della lotta po
litica tra Ch!C>a e Stato — e 
venuta a cadere con l'avanza-
re di Klt-e nuove e <iei fermenti 
maturati col pontificato di Gio-
\ajTiii XXIII. Numero-si sono. co-
51. 1 .vacvrdoti che ozai prendono 
fxarte alia vita sociale del Comi
tato e del Fronte. votando diret
tamente nei consigli comunaJi e 
nel Parlame.nto do-.e lo xtesso 

vi^e presidente. monsignor Be-
resztoczy e. uisieme a lui. altri 
due sacerdoti, sono .stati eletti 
deputati: il presidente dell'Aco
ne Cattolica. Imre Varkonij e il 
dott. Riccardo Hanath. 

La Chiesa ungherese e !o Sta
to socialista hanno qaindi dato 
1'aiMo a i una « politica » reah-
5tica basata sul nspetto reci-
proco E gli accordi pavsati e 
le posiconi attuali ne sono la 
prova. 

Carlo Benedetti 

Dopo aver decretato lo stato d'assedio 

Barrientos fa arrestare 
gli oppositori in Bolivia 

Decine di esponenti politici di sini
stra imprigionati nella capitale, a Ta-
rija e nel centro minerario di Oruro 

L.\ PAZ. 21 
Dopo lo stato d assedio de

cretato sabato dal presidente 
Barrientos. sotto il prete^to della 
scoperta di un c complotto ri-
\f,l izionano > che avrebbe crea 
to nel pae=e c un clima di so\-
\ersione». la pohzia ha aatj 
il via ad una sene di arresti 
di oppositori del regime di Bar
rientos. in tutto il pavse. Nella 
5oIa capitate sarebbero stati 
arresiati una \entma di mem 
bn dei partiti di opposizrne 
«Movimento nazionale n\ohi-
zionano >. < Falange socialista 
bolmana » e Partito comumsta 

Altri arreiti sarebbero avve-
nuti a Tarija e nel centro mi
nerario di Oruro. Secondo il rru-
nistro degli interni, capitano 
David Fernandez. 1 leader del-
l'opposizione vengono accusati 
dHla formazionc di un nuo>o 

t alio scopo di rovesciare 1) go-
\emo>. 

Fernandez ha dichiarato che 
c gli oppo-iton tentavano attra-
\crso una attiva agitazione de-
magogica e di fahe cntiche di 
provocare delle reaz^mi ostili 
al regime >. Egh accu>a poi il 
vecch-.o leader sindacale ed ex 
\1cepre-1dcnte della Repuhblica 
Juan Lechm di a\er compiuto. 
ultimamente. numerasi viagCi 
a Cuba. Inoltre il mmistro de
gli mtc»*ni afferma di essere 
in possesso di nastn magnetici 
in cui sarebbero regustrate le 
conversazioni dei t cospiraton >. 

Una inchiesta sarebbe in corso 
anche nei confront! dellattuale 
segrctario generale della presi
d e n t della Repubblica, Ga-
marra, il quale avTcbbe parte-
anato alle nunieni dei «cospi-
ratori > di cui ha parlato il mi-
in^iro dcgii interni. 

chl ettarl dl terreno agrlcolo, 
mentre in tutto il paese 1 con-
tadinl abbandonano le campa-
Rne.... AU'uomo sono ormai 
quasi soppressi tutti i contat-
tl con la natura: perchd, al-
meno nelle socleta capltalisti-
che. la natura e un lusso e 
poi perch6 la natura. quando 
non fe stata distiutta, 6 co
munque sistematicamente se
parata dalle citta dove vive lo 
uomo. Cosl la citta, creafa dal-
l'uomo per garantirgli le mi-
Rliori condizioni di vita, per 
offnrgli al massimo grado le 
liberta urbane proprie della 
civilta moderna, sta diventan-
do la piii grave contraddizio-
ne della societa attuale ». 

Le aree 
edificabili 

La cause di tutto questo so
no note. Esse risiedono nella 
propriety privata del suolo edi-
ficabile; o meglio, nel regalo 
che la societa fa ad alcunt dei 
suoi membri — i proprietari 
dei terreni — concedendo lo
ro gratultamente tl dirttto dl 
costruire su quel terreni; re
galo valutabile in qualche cen-
tlnaio di migliaia di miliardi. 

Campos affronta in modo 
molto coerente questo discor-
so, anche se poi, ci sembra, 
non lo porta fino alle sue lo-
giche conclusion). <c I piani ur-
banistici — dice — da quando 
se ne fanno. hanno sempre 
avuto una comune caratteri-
stica*. quella di disciplinare 
1'uso del suolo, destinando una 
area alia residenza e un'altra 
all'industria, una alia viabili-
ta e un'altra all'istruzione. Tut
to ci6 in base ad una premes-
sa, sulla quale si fonda la stes-
sa disciphna urbanistica: il fat
to cioe che non esiste un'area 
per sua natura edificabile o, 
per essere precisl, naturalmen-
te destinata alle costruzionl 
residenziall, industrial! o com
mercial!, piuttosto che ai ser-
vizi; e che appunto l'urbanl-
stica interviene a disciplinare 
tali diverse destination!, giu-
dicando ciofe l'opportunita di 
realizzare su certi suoli le re-
sidenze, su altri le Industrie, 
su altri ancora i servizl. Clb 
premesso dovrebbe essere 
chiaro che in un regime fon-
diario privato, esistono, si, dei 
proprietari avvantaggiati dal
le scelte urbanistichejna nes-
sun propnetario pub, a rigor 
di logica, ritenersi da tali scel
te danneggiato nel suo dirit-
to naturale ». 

E' esattissimo. II terreno 
non ha di per se s natura» 
edificatona. E' la collettivith 
che gliela da, e dovrebbe se 
mai farsi pagare un risarci-
mento per questo diritto, in 
un regime di libera commer-
ciabilita delle aree. II proble
ma. per6, di ingiustizie e dl 
parzialita, il problema di un 
trattamento non eguale, cioe 
iniquo nei confronti di alcuni 
— a differenza di quanto sem
bra sostenere Campos — esi
ste e come! Anzi, esso e alia 
base dl ogni piano regolatore: 
« A te concedo il diritto di edi-
ficare in pieno, a te lo do un 
po* meno, a te per niente». 
Per hvellare queste disparitu 
e rendere la posizione di tut
ti a mdifferente », bisognereb-
be: o che la collettivita risar-
cisse i piii «bistrattati», o 
che si faccsse essa risarcire 
del diritto che concede. 

A meno che non si voglia 
elimmare la rendita; ma per 
far questo non servono ne im-
poste, ne tasse, ne l'esproprio 
generalizzato di tutti i terreni, 
ne la elimmazione del dirit
to naturale di edificazione e 
la sua trasformazione in con-
ccssione temporanea fatta dal 
Comune dietro pagamento di 
congruo compenso da parte 
del concessionario; (le Impo-
ste e le tasse ottengono il ri-
sultato. non di eliminare la 
rendita, ma solo di trasferir-
la all'Ente che quelle tasse 
impone e riscuote). Questo st 
pud ottencrc — la elimma
zione della rendita — solo al
ia condizionc che la collettivi
ta. che il pubblico potere. in-
tt'ricngano in modo massic-
vio — e al limitc totalc — an
che nella fasc della edifica
zione e della gcstione dell'cdi-
ficato: altnmenti quella rendi
ta che hai climmato nella fa-
se della compravendita delle 
aree e del diritto di edifica-
re, te la ritrovi dopo nel prez-
zi e nella compravendita de
gli stabili costruiti. 

E questo ci porta dirlttl a 
porci l'altra quest lone: perch£ 
ci sembra che Campos sia por-
tato, malgrado tutto, a vedere 
il problema un po* lsolatamen-
te. separato dal contesto; e a 
vedere tutto sommato la sua 
soluzione come possible alio 
mterno del sistema, seppure a 
condizione di una forte bat-
tagha politica da condurre nel 
paese. Ma e possibile la so
luzione all'intemo del sistema 
di questa societa itahana? 

E qui il discorso giunge al 
punto decisivo, che fe quello 
di come deve essere concepi-
ta e portata avanti la strate-
gia delle lotte per le nforme 
di struttura e per questa ri
forma in particolare 

II discorso che fa Campos 
e tutt'altro che apolitico; so
lo che esso sembra rimane-
re troppo chiuso all'ambito 
dei vertici delle forze e del
le strutture politiche: il Par-
lamento, t Comunl, i Partiti, 
la cultura urbanistica, la Ma 
gistratura; lgnora quasi com
pletamente le masse e la lot
ta delle masse. E Campos, che 
fa giuste critiche anche alia 
sinistra politica, forse potreb
be individuare meglio le re
sponsabilita della cultura ur
banistica, che non sono tan-
to a mio awlso quelle dl « non 

aver sufficientemente manife-
stato i! suo impegno per una 
riforma legislativa radicale », 
quanto piuttosto quella di non 
ver saputo portare alle masse 
la coscienza per una riforma 
urbanistica generale; d! non 
essersi sufficientpmente sapu-
ti adoperare per contnbuire 
a far diventare la lotta per la 
riforma urbanistica una lotta 
di massa; di essersi in tondo 
per troppo tempo illust — con-
dividendo in questo responsa
bilita che sono anche della si
nistra politica (ma Campos 
sembra ancora indugiare su 
questo terreno) — che la ri
forma urbanistica radicale po-
tesse scaturire solo dalle lot-
te condotte in Parlamento o 
nel Comunl; o dalla maggio-
re accuratezza con la quale 
si fossero approntati gli stu-
di e i progetti di legge da pre-
sentare; o magari, per avven-
tura. da una sentenza illumi-
nata della Corte Costituzio-
nale.' 

A questo proposito mi sem
bra che siano da registrare 
nella realta politica Itahana 
degli ultimi mesi, parecchi el«-
menti dl novita: dalla lotta 
per le scuole. a quella per 11 
verde. a quelle che si stanno 
svolgendo in questi giorni n»l-
le borgate di Roma.. Tipico 
quello che e avvenuto alcune 
domeniche or sono alia borga
ta Romanina (o in una dome-
nica passata alia borgata 
del Labaro) dove il progetto 
di piano particolareggiaio e 
stato lllustrato da tecnici del 
Comune davanti a 300 edllJ. 
manovall, impiegati, piccoli 
proprietari della zona: i qua
li hanno dlscusso. contestato. 
respinto nel corso di una ap-
passionata assemblea le solu-
zioni presentate daH'Ammini-
strazione, proponendo soluzlo-
ni molto piii razionali e di-
mostrando davanti ai funzio-
nari del Comune, ammutolitl, 
una perfetta conoscenza del
le questionl tecniche oltre che 
naturalmente del contenuto 
politico del progetto urbanl-
stico. 

Una lotta 
di massa 

Questo e il modo di por
tare avanti la battaglia per 
la riforma urbanistica, fa-
cendola divenire lotta di 
massa. E senza cadere in 
illusion! tecnicistiche: la bat
taglia degli abitantl della Ro
manina forse non servira a 
niente al fini della modifica-
zione di quel piano partico-
lareggiato, o al massimo riu-
scira a migliorare una piccolis-
sima fettina nel mare di quel 
Piano Regolatore Generale di 
Roma che rimane tutto taglia-
to su mlsura delia grande pro-
prieta terriera e immobiliare; 
ma quella battaglia — e que
sto e quel che conta — e ser
vita certamente ad aumentare 
le posizioni della classe 
operaia e dl quei lavoratori, 
in quanto ha fatto aumentare 
in essi la conoscenza dei real! 
termini del problema; quella 
battaglia ha accresciuto in de
finitive la forza della classe 
operaia rendendola piii capa-
ce e agguerrita nella lotta per 
modificare I'attuale situazione 
politica e per costruire una 
societa diversa. 

Una riforma come quella ur
banistica e impensabile senza 
un mutamento sostanziale dei 
rapporti politic! e di potere 
nel paese Questo non signi
fies affatto aspettare che cam-
bi la societa per affrontare il 
problema della riforma urba
nistica o delle altre nforme; 
al contrario: significa che dob-
biamo porre gli obiettivi di 
queste riforme, partendo d»i 
problemi immediati dei lavo
ratori, e che dobbiamo orga-
nizzare attorno a questi obiet
tivi 1'azione e la lotta delle 
masse, tn modo che aumenti 
la coscienza delle contraddi-
zioni msanabili presenti in 
questa societa, che cresca 
la ribelhone contro di esse. 
e avanzi contemporaneamen-
te il processo di costruz:one 

l di una magsioranza politica 
J diversa nel Paese. I due pro-
1 cessi — per la modifieazione 

del rapporti di potere a favore 
della classe operaia, e per rea
lizzare effettive nforme di 
struttura — non possono che 
esser vistl congiuntament*. 

Piero Della Seta 

Sul n. 4 di 

DOBTNE 
da oggi in edicola 

PILLOLA 
0 NON PILLOLA ? 

Un grande servizto sui mei-
zi di controllo delle nascitt. 
Un interrogativo: il medico 
della mutua potra prescrivere 
a tutte le donne gh anticonce-
zionali? 

Dopo t Meglio orfano» un 
altro degli spregiudicanssimi 
arQcoh che solo Sot donne. il 
giomale che leggono anche 
gli uomiru. pubblica. 

In preparazione: nurnero 
speciale per 1*8 marzo: cento 
pagine in carta patinata. Le 
prenotazioni debbono perveai-
re entro il 22 febbraio. 
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