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La nostra 
prospettiva 

II giudizio sull'infervento in Cecoslovacchia e sul suicidio di Jan 
Palach - II«memoriale di Yal ta»- La realfa polifica e sociale del-
TURSS - II dialogo con i calfolici - L'opposizione al centro-sinistra 

II compagno Lutgi Longo, 
segretario generate del PCI, 
ha nlasciato ad Enzo Bettiza 
del Corr iere della sera , un'am-
pia intervista pubblicata ieri 
did giornale milanese sui te
rm della politlca del Partito 
alia vigilia del suo dodtcesi-
mo Congresso. 

La prima delle note doman-
de di Bettiza riguurda I'tnter-
vento in Cecoslovacchia, la po-
sizione assunta in proposito 
dal PCI ed i piit recenti /at-
ti cecoslouacchi, 

Longo cosi risponde: 
« II giudizio che lei mi chie-

de I'ho gia r ipe tu tamente 
espresso in discors i e intervi-
s te . Non ho ragioni pe r non 
r iconfermarlo in ogni sua mo-
tivazione, ideale e polit lca. 
Questo prova che esso non 
scatur iva da ragioni emotive 
del momento . Pote essere co-
si tempest ivo e fermo perche 
si inseriva nel d iscorso avvia-
to dal compagno Toghat t i e 
che il nos t ro pa r t i t o ha con-
dut to avanti in tu t t i quest ! 
anni , e che noi ch iamiamo 
la via italiana al social ismo. 
Discorso che poss iamo anche 
definire del l 'uni ta nella diver
sity e nel l ' autonomia delle va
n e component i del movimen-
to operaio e comunis ta inter-
nazionale. 

Di fronte al suicldl di que
st] giorni la mia e una rea-
zione di profonda commozio-
ne e di g rande r ispet to , la 
stessa che ha ispi ra to 1'atteg-
giamento assun to dai d ingen 
ti cecoslovacchi ». 

L'tntercistatore 31 riferisce 
a questo punto alia « t e o n a 
della "sovrani ta l imi ta ta" dei 
paesi socialisti non sovieticl 
formulata da Breznev nel lu-
giio del 1968 ed appl icata a 
Praga neU'agosto» e si chte-
de se tale teoria «tocchereb-
be in mante ra d i re t t a il PCI 
e il paese da esso governato ». 

« Questa teor ia — se di teo
ria si pu6 pa r l a re — della 
"sovrani ta l imi ta ta" dei paesi 
socialisti non sovietici — ri
sponde Longo — noi l'abbia-
m o respinta e la respingia-
rno nel modo piu ne t to . 

Ma la sua d o m a n d a , pe r 
quel che ci r iguarda , si basa 
su supposizioni infondate. Noi 
non concepiamo l'avvio di una 
trasformazione socialista del
la societa i taliana come con-
seguenza di una "sali ta al po
t e r e " del nos t ro pa r t i to , m a 
come il n s u l t a t o della colla-
borazione di forze poli t iche e 
social] diverse. 

Del resto, il pxocesso che 
noi lpotizziamo pe r ques ta 
t rasformazione socialista por-
tera alia costruzione di un si-
s tema di potere assolutamen-
te originate e del tu t to auto-
n c m o dai s is temi e dalle for
me che il social ismo ha as
sunto nei paesi che, nelle lo-
ro par t icolar i condizioni sto-
riche, hanno gia cos t ru i to il 
socialismo ». 

La societa 
sovietica 

La terza domanda parte dal-
la constatazione dell'imposst-
bilita, per un comunista tta-
liano, a 12 anni dall'intercista 
di Togliatti a Nuovi Argomen-
ti, di «g iud ica re i fatti del
la Cecoslovacchia come u n 
semplice incidente s t rada le », 
cid che comporta f'« analisi 
della si tuazione in te rna so
vietica ». 

II segretario del PCI cosi 
risponde: 

« P o s s o anche concorda re 
su a lcune esigenze pos te dal-
la domanda . Ma il rilievo che 
ci viene fatto rivela una cer-
ta incapacity a l iberarsi dagli 
scherm abituali con i quali si 
cerca di "anal izzare" la socie
ta sovietica, e che. se hanno 
qualche validita pe r l 'analisi 
della societa borghese capita-
listica, non ne hanno a lcuna 
per l 'esame di u n a societa 
socialista. 

Un'analisi della rea l ta sovie
tica non p u b mai dimentica-
re infatti che 1TJRSS. pur es-
sendo par t i t a dai hvelh piu 
bassi della tecnica e dell'in-
dus t r i a e avendo sub i to le piu 
dure conseguenze pe r le guer
re e I ' isolamento di cui fu og-
get to, e r iusci ta a divenire 
uno dei paesi piu avanzati del 
mondo , grazie p rop r io aila 
scelta socialista fatta con la 
Rivoluzione d 'Ot tobre . 

Gia da mol to t e m p o noi ci 
s iamo liberati da ogni visio-
ne a c n t i c a e mit ica dei pae
si socialisti e delle Ioro rea-
lizzaziom. Non ch iud iamo af-
fatto gh occhi sui problemi 
non ancora nso l t i o sui pro
blemi che sorgono pe r le so-
vras t ru t tu re poli t iche dallo 
svi luppo s tesso che quest i pae
si hanno conosciuto con il so
cial ismo. Con c:6 non voglio 
d i re che non si possa o n o n 
si debba fare di piu e di me-
glio. Ma respmgiamo la sol-
lecitazione che, con 1'argomen-
to della spregiudicatezza ana-
litica, ci vorrebbe spingere 
non al l 'esame obiei t ivo e c n -
t:co ma alia condanna e al 
n f iu to di ques ta soc ie ta» . 

Bettiza chiede quindi qua
il furono le ragioni che con-
sigliarono al PCI la pubbli-
cazione del pro-memoria di 
Yalta « in un momen to di par
ticolari difficolta in temazio-
nali ». 

c La decisione — afjerma 
Ixmgo — e stata presa su 
mia propos ta , dalla direzio-
ne del nos t ro pa r t i to . Si trat-

t6 di una decisione assoluta-
mente au tonoma e non pote 
perci& esserci alcuna inter-
ferenza n6 in un senso ne tiel-
l 'altro da pa r te del dirigen-
ti sovietici. 

II p n m o accenno all'esl-
stenza di ques to documento 
lo feci a Roma, in piazza San 
Giovanni, nel discorso che 
tenni alia c e n m o n i a funebre. 
alia presenza dello stesso com
pagno Breznev. E ' evidente 
che quel l 'accenno pubblico 
all 'esistenza del documen
to impllcava Pimpegno alia 
sua pubblicazione, che awen-
ne pochl giorni dopo. 

P r e n d e m m o quella decisio
ne Innanzi tut to pe r un ele-
men ta re dovere di onesta po
litlca e mora le , per un a t to 
di omaggio a Togliatti ed an
che per compiere un a t t o po
litico. Quello era , in cer to 
qual modo , il tes tamento po
litico del compagno Togliat
ti. E p ropr io perche si e r a 
"in un momen to di particola
ri difficolta internazional i" 
la sua conoscenza doveva ser-
vire a da r forza ed autor i ta 
all 'azione che in quella situa
zione noi in tendevamo svol-
gere, conformemente a tu t ta 
la nos t ra concezione interna-
zionalista che ci vuole pre-
senti ed at t ivi , con la nos t ra 
forza, e le nos t re posizioni, 
in tut t i i moment i e in tu t te 
le quest ioni che interessano 
il movimento operaio e co
munis ta internazionale ». 

L'mtervistatore chiede se il 
desidertu di mantenere buoni 
rapporti « con tut t i i membr i 
del m o v i m e n t o » deve riguar-
dare anche la Cina. 

Longo risponde: 
a Non e per mancanza di 

imparziali to in quello che vie
ne definito il conflit to cino-
sovietico che noi cr i t ichiamo 
e resp ingiamo molte posizio
ni del pa r t i to comunis ta cine-
se, m a perche le consideria-
mo sbagliate e dannose . Que
sto non ci impedisce di lotta-
re pe rche vengano ncono-
sciuti i dir i t t i della Cina po-
polare in seno alle Nazioni 
Unite, e, innanzi tu t to , l'esi-
stenza di ques to grande pae
se. E ' a s su rdo , ad esempio, 
che il governo italiano conti-
nui a rifiutarsi di riconosce-
re la Cina, e con la Cina la 
Repubblica democrat ica del 
Vietnam, la Repubblica popo-
lare coreana e la Repubbli
ca democra t ica tedesca Noi 
ci augur i amo che la Cina tor-
ni a svolgere una grande e 
positiva funzione nel l 'arena 
internazionale, conformemen
te ai c inque pr incipi sulla coe-
sistenza pacifica elaborati alia 
Conferenza di Bandung, di 
cui Pechino e s ta ta tra gli 
iniziatori. Dalla nos t ra critica 
alle at tual i posizioni cinesi 
non deriva nessuna "scomu-
nica". S iamo e s a r emo sem-
pre c o n t r a n ad ogni sor ta di 
scomunica nei confront! di 
chicchessia. Per il nos t ro X I I 
congresso abb iamo nvol to 1 "in
vito ad assis tervi anche al par
tito comunis ta cinese. 

II pr incipio che ci guida e 
quello di lavorare alia uni ta 
nella divers i ta . Riconoscere la 
diversita significa, evidente-
mente , r iconoscere l 'esistenza 
e la legit t imita di posizioni di
verse e r if iutare nei fatti ogni 
principio di par t i to e S ta to 
guida ». 

Rilevato che if dialogo con 
i catlolici e una costante nel
la politico del PCI. Vmviato 
del Corr iere della sera chie
de se I'avvento di Paolo VI 
abbia accelerato o frenato 
« i tempi del vostro (dei co-
mumsti - ndr.) possibile in-
cont ro col m o n d o cat to l ico». 

• Pun to di par tenza del dia
logo — risponde Longo — e 
s ta ta l 'analisi che abbiamo fat
to del m o n d o cattolico come 
di un complesso di forze rea-
li fmpegnate neH'affermazio-
ne di valori umani e morah 
che in molt i punt i possono 
incontrars i con i nost r i idea-
li e con le nos t re lmposta-
zioni di fondo. Questa analisi 
e s ta ta u n o dei dati da cui 
il compagno Togliatti par t i 
dopo la Liberazione per defi-
nire il "pa r t i to nuovo"". 

Passi 
avanti 

II dialogo ha fatto passi 
avant i , nonos tan te tut te le 
negazioni. le difficolta ed an
che gli ana temi . Non c'e dub-
bio che o ra e diventato mag-
giorenne. E ' diventato cioe 
confronto e n c e r c a di azio-
ne comune . momen to di 
una piii vasta convergenza 
u n i t a n a e democrat ica . Noi lo 
consider iamo come un da to 
organico pe rmanen t e della 
nos t ra azione. Questo al di la 
di ogni eiudizio sul l 'operato 
specifico di questo o quel 
Pontefice ». 

Partendo da una domanda 
sull'atteggiamento del PCI nei 
conjrontt del centro-smistra 
nel corso dell'attuale legisla-
tura, I'tntemstatore si chiede 
se I'ostilita alia formuli non 
appaia i preconcet ta , frontale 
s is temat icamente negativa » e 
se non sorga il sospetlo che 
il PCI persegua 1'obietttvo del
la «dissoluzione dei sociali
st! », if cui vuoto — aggiunge 
— « vorres te r iempire per m-
contrarvi al potere in mezza-
dr ia con i cattolici ». E' il di
scorso sulla cosiddetta • Re
pubblica conci l ia re» . Longo 
cosi replica-

« Mett iamo da par te le blz-

zarr ie . Noi non pens iamo ne 
ad una dissoluzione dei so
cialisti, pe r impiegare la sua 
espress ione, ne ad una "Re
pubblica conci l iare" . L'obietti-
vo per cui lo t t iamo e la crea-
zione di una nuova maggio-
ranza di forze democra t iche 
di s inistra: socialiste, laiche e 
cattol iche, che impr ima una 
svolta radicale agli indlnzzl 
politici ed economici . Solo co 
si , a nos t ro avviso, l ' l tal ia po-
t ra uscire dalla grave crisi 
che a t tua lmen te la travaglia 

La nos t ra radicale opposi-
zione al centro-sinistra deri
va dalla politica modera te e 
conservatr ice che esso segue, 
che noi s t im iamo cont rar ia 
alle esigenze dei lavoratori 
e contro cui si ribellano non 
sol tanto opera l e contadini 
m a s tudent i e s t ra t i s empre 
piu larghi di ceti medi . Non 
si t ra t ta solo di rivendicazio-
ni sa lana l i ed economiche. 
m a di esigenze di parteclpa-
zione diret ta , di democrazia 
piii larga, di p ieno r i spe t to 
della dignita e della persona-
lita de l l 'uomo. 

Processo 
unitario 

Ogni r i t a rdo a l iquidare la 
formula e la politica di cen
tro-sinistra non puo che ag-
gravare • la difficile situazio
ne in cui oggi versa l ' l tal ia. 
Contro il governo a t tuale noi 
condur r emo quindi una deci-
sa opposizione pe rche sia da
ta pronta e giusta soluzione 
ai problemi del paese e alle 
esigenze dei lavorator i . Con 
10 svi luppo del movimento e 
delle lotte delle masse , e con 
la cos tante iniziativa uni tar ia 
nel paese e nel Pa r l amen to , 
ci p ropon iamo d i rendere pos
sibile quello che le forze con-
servatr ici d ich ia rano lmpossi-
bile. Le forze ed i par t i t i che 
in questi venti anni hanno di
re t to l ' l tal ia non sono piii 
in g rado di dominare la si
tuazione. La s tessa DC e in-
vestita da una crisi mai co-
nosciuta in passa to . II mon
do cattolico e in fermento . 
11 par t i to social is ta ha gia pa-
gato du ramen te , nelle elezio-
ni del 19 maggio, i suoi ce-
diment i , e non e alia fine del 
suo travaglio m t e r n o Un pro-
cesso u n i t a n o nuovo avanza 
nel paese, t r a i lavoratori e 
nella gioventu. Va avanti 11 
processo di uni ta s indacale. 
In ques to q u a d r o , nos t ro pun
to di par tenza e s empre s ta ta 
e resta la Costi tuzione repub-
blicana ». 

L'ottava domanda fa rifen-
mento al fenomeno della con-
testazione. Vengano ncordati 
I'incontro dei dirigenti del mo
vimento studentesco col se
gretario del PCI; le afferrna-
ztom di chi sostenne lesigen-
za della a lotta su due fron-
t i» e il recente convegno di 
Anccia. L'mtervistatore ritie-
ne che la posizione dei co-
munisti italiam m proposito 
si presti all'accusa di « tatti-
c ismo » poicftc non appar i reb-
be « c h i a r a ne come s t ra te-
gia ne come obiet t ivo ». 

« Ci sono stat i e ci sono — 
afferma Longo — nel nostro 
par t i to , accenti diversi , sotto-
l ineature differenti? Non m e 
ne preoccupo. Mi preoccu-
perei invece del c o n t r a n o . Noi 
non s iamo un par t i to mono-
cefalo, o, se vuole, monoliti-
co. Per noi , anzi , il d ibat t i to , 
e il confronto delle idee sono 
le condizioni per il progres-
so della n o s t r a ideologia e del
la nos t r a e laborazione o'.tre 
che della n o s t r a azione. 

Non e vero che la n o s t r a 
posizione non e chiara ne co
me " s t r a t e g i a " , ne come 
"obiet t ivo". L'obiett ivo che po-
n iamo alia nos t r a azione po-
polare e di m a s s a si sa lda 
s t r e t t amen te alia prospet t iva 
di t rasformazione radicale del
la societa i taliana in senso so-
c.alista con una plural i ta di 
con tnbu t i di cui noi ncono-
sciamo 1'importanza, le ragio
ni e la collocazione autono
m a . Su ques to si basa an
che la nos t ra concezione di 
una gestione p lurahs t ica della 
societa socialista in I tal ia . Ci6 
non significa, ev identemente , 
che noi condiv;d:amo tu t t e le 
impostazioni di queste diver
se component! . Non si pub 
diment icare che noi stessi sia
m o un elemento e non t r a i 
minor i , della dialett ica delle 
forze n n n o v a t n c i e nvo 'u -
z ionane del nos t ro paese ». 

L'ultima domanda di Bettt-
zi riguarda la dclegazione ita
liana al Parlamento curopeo: 
« che cosa vi proponete di fa
re a S t rasburgo? ». 

II segretario del PCI cosi 
risponde: 

« C o n s i d e n a m o l'elezaone di 
pa r lamenta r i del PCI come 
un successo della nos t ra lot
ta cont ro la d iscr immazione 
a t tua ta nei nos t r i confronti 
in tutt i quest i ann i , e come 
un fatto di valore anche in
ternazionale. Non solo soster-
r emo a S t r a sburgo una politi
ca nell ' interesse dell ' I tal ia e 
dei lavorator i , e quindi con
t ro il p redomin io dei mono-
poli e la polit ica di divisione 
de l l 'Europa in blocchi con-
t rappos t i , m a ce rcheremo in 
ques ta direzione di s tabi l i re 
contat t l con le a l t re forze de
mocrat iche che sono o posso
no essere in teressa te alia crea-
zione di uno sch ie ramento eu-
ropeo di s in is t ra ». 

II progetto di riforma della Rai-TV presentato da 
Parri, Caprara, Jacometti a nome dell* Arci - Arta 

UNA TELEVISION PER PENS ARE 
II documento e «aperto» alia discussione di tutte le forze politiche e cultural! del paese — Distacco dall'esecutivo, autogestione, parte-
cipazione degli utenti e dei dipendenti alia direzione dell'ente, abolizione della pubblicita — II canone dovra essere fissato per legge 

Garantiti i piu larghi principi di autonomia e decentramento — La SAI si impegna a favorire la discussione 

Per tin iniliardo emezzo 

La linea nera delimita il complesso messo all'asta. Si nota bene, in questa foto aerea, la for
ma tiplca, d'anlico teatro romano, della t crypla Balbi » sulla quale furono coslrulte, nel '500 
e nel '600, le case 

P e r un 'a l t ra RAI-TV: per un 
ente capace di rispecchiare le 
contraddi/ioni ed il dibattito 
politico-culturale del paese ; 
capaco , insomma, di contribui-
re alia formazione di un uomo 
nuovo e non di un uomo a p 
piattito e abbruti to dal confor-
mismo e dalla passivitA intel-
lettuale. Questo il senso del 
progetto di lejjge per la rifor
ma della RAI-TV presentato 
ieri mat t ina dall 'ARCI-ARTA. 
eon la significativa collabora-
zione del senatore P a r r i e dei 
depuLiti Jacomett i e Capra ra . 

Nella sede deU*Associazione 
Romana della Stampa. sono 
s ta te avanza te precise propo-
ste per una nuova gestione so
ciale dell 'ente ( d i e dalla fin-
zione giuridica di Societa pri-
vata, dovrebbe diventare Ente 
Nazionale) : per un ca ra t t e re 
olettivo degli organi dirigenti 
con ra f fennaz ione del princi
pio deH'autogestione; per una 
costante presenza rappresenta-
tiva di tutte le forze politiche 
e culturali del paese nella for
mazione dei p rog rammi : per 
l'abolizione totale della pubbli
c i ta : per il decentramento e 
le autogestioni locali: per una 
partecipazione degli utenti e 
dei dipendenti alia direzione 
deH'cnte. 

Si avvia cosi una battnglia 
che 6 dest inata ad investire — 
fin da oggi. diremmo — tutto 
il paese : gli "=tessi proponenti 
(lo ha detto espIiciLimente 
Carlo Pagliarini dell 'ARCI). 
chiedono che le norme di cui 
subito diremo vengano consi
dera te « aper te » al contributo 
critico di ogni istanza cultu-
rale che abbia come obiettivo 
la trasformazione radicale , 
senza compromessi . della RAI-
TV. Dibattiti e manifestazioni 
(cui il segretar io della SAI, 
Arnone. ha gift promesso 1'at-
tiva partecipazione degli at to-
ri in lotta) sono previsti per 
le prossime .settirnane: per 
eoneludersi. Infine. con una 
grande assise nazionale che 
tcnga conto di ogni ulteriore 
proposta e mandi infine la leg
ge aU'esame par lamentare , 
fors 'anche a t t raverso l 'impe-
gno di un a t to di iniziativa po-
polare. 

Punto fondnmenLile di par
tenza per questa orgam'ca pro
posta di discussione e la libe
razione della RAI-TV dal con-
trollo dell 'esecutivo. I^a pres-
sione governativa — come an
che la CISL ha denunciato 
l 'altro ieri in un interessante 
documento — ha chiuso infatti 
In RAI-T\ ' nella ragnatela de
gli interessi di alcuni gruppi 
politici e nel caos delle cor-
renti che si contendono il con-
trollo definitivo del potere. Ma 
il problema non e quello di 

sosti tuire un part i to al l 'a l t ro o 
di concedere una certa per-
centuale di tempo-spazio alle 
minoranze. II problema, in
somnia. non 6 quant i ta t ive: 
occorre o p e r a r e , in questo set-
tore . un salto di quali ta . E ' 
per questi motivi che la pro
posta si a p r e con un articolo 
nel quale si a f fe rma la istitu-
zione di « un Ente nazionale 
per le radio-diffusioni e per i 
servizi televisivi (ENIR) > e s i 
precisa che « la radio e la te-
levisione costitui'icono servlzi 
pubblici di preminente interes-
se generale in considerazione 
della low importanza politica, 
culturale, educativa e injorma-
liva t. 

Zl Comitato 
programmi 

La richiesta di nazionalizza-
zione ( tecnicamente la RAI-TV 
6 oggi una Societa per azioni 
con una minuscola fetta di ca-
pitale privato) apre infatti la 
via alia rLstrutturazione del 
Comitato direttivo la cui com-
posizione e assolutamente ri-
voluzionaria (pur mutuando 
esperienze parziali di a l t re reti 
televisive europoe) . L 'ar t . 5, 
precisa infatti che : « II Comi
tato direttivo e composio da: 
a) tre cittadini eletti dalla Ca
mera dei Deputati a scrutinio 
segreto e con maggioranza dei 
votanti in modo da assicurare 
la presenza delle minoranze; 
b) tre cittadini eletti dal Se-
nato (come s o p r a ) ; c) tre rap-
presentanti dei dipendenti e 
dei eollaboratari dell'Ente tele-
visivo eletti direttamente dal 
personate e dai collaborator! 
dell'Ente stesso...: d) quattro 
cittadini utenti da eleggere di
rettamente secondo le norme 
previste dallo Statuto >. 

Liberato cosi dal la tutela del-
resecu t ivo : chiamat i dipenden
ti ed utenti al controllo supre
mo de i r en te . il direttivo dello 
nuova RAI-TV (o ENIR) ag i ra 
affiancato da una assemblea e 
da un Comitato P rogrammi . 
Citiamo. pe r la p r ima , l 'art i-
coJo N : « Ogni tre mesi. il pre-
sidente del Consiglio direttivo 
convoca una assemblea compo-
sta da: a) 60 membri designati 
dalle organizzazioni sociali e 
culturali di interesse naziona
le; b) 30 membri designati dal
le assemblee degli enli locali; 
c) 20 membri designati dai sin-
dacati nazionali; d) 40 membri 
designati dalle assemblee delle 
associazioni degli utenti: e) 50 
rappresentanti delle sedi e dei 
servizi dell'Ente >. Questa as 
semblea . che si articola in co-
mitat i permanent i , deve «di-

Colossale operazione speculativa a due passi da piazza Venezia 

All'asta una fetta della vecchia Roma 
Praticamente in vendita, oltre ai palazzi, anche un antico Teatro romano: I'intero complesso poggia sulla «crypta Balbi» otti-

mamente conservata - La battaglia dell'Ufficio italiano dei Cambi, rente pubblico proprietary della zona, per cacciare gli inquilini 

Le porte dei negozi. ancora iri 
Ie?mo come eran-> un soco'.o fa. 
come qjando i palazzi 5or» stau 
innalzah sul portico de i rax ico 
teatro romano di Luc;o Cornc!:o 
Balljo. .^ono sbarratc . Jji!e f;n.--
strc. alte COTK- ait-s-o uoi M 
fanno p.u noi fi.tra ^n fi o 
di .uce. no"i r;->jOT3TO le t?n-
da di r:ch amo. nco Vvnif^.o 
2:u I r^nm -tt =•! K i:» al 
tro a n : o o <'.i:Y.d vcct^-ia H'> 
rra. C%: A't'.-^W ca :- jtn..i Ko-
ma. cne «• v~/n;»i--«' l p.' 
laz/; 'C.TO t if. ''.i-arv.tati. ='>!a 
la p.eco.a «>n".cin.i n L,:» f*bb-o 
e un ne^ozio d. «>'t.<a s<>io a;i»--r-
ti. nvi ancora f.-r q n.'.u-.- ><.-. 
t.mana Po. =e r«.- a>1'a-ino an 
che ] loro propr.t-'.an. ?'.. ^.tiii; 
a resi-*.ere al. a^»i.:o 'i-Si t fT.CiO 
Italiano dei Camr>:. i er.to pjV 
b;K:f>. propnviar.o dei,'area <r.e 
ha dec=o d: .endere tutto al
l'asta. palaz/.,. tî -t:o7i e .^-.T.bra. 
d je ch.e--e. Chi na a ' l i s^^ i 
z.one JH m.ljardo c nrmzzu. o 
poco p:u. puo operare ii 4.\en-
tare pjdror.e de,I'intero conpit-s-
so: ta.e e il prt-zro (vi=o del-
l'a=ta. Po-. co'Tipanrannn i m i:a 
tor:, I ma.olicatori W attriz-
z-iture ed.hz.e lece-^Ajrie pc-r 
trasformare tdtto m a.T l>i^.ardo 
anio'.o di vecch'.a R.-ma pc-r la 
(L.-y.i di gente di^posta a sbor-
5-3re fior d, qjattr.m pe" affrtare 
jn appartameritino. 

La zona. comp!es>:vamente po
co me.io di un ettaro. e a d je 
passi da piazza Venezia: h de!i-
m.tata da via delle Botte^he 
O-cure. \ i a dei Prriacchi. via dei 
IX-'.fini. ^ia Ca£-Lani. Su'le 
.-trade ovMa-wnte .=000 n^p,tm 
e palazzetti. le due ch:e=ie (di 
Sarxa Citerina dei Funari. ric-
ca di lmportanti opere pittori-
che del '500. e di Santo Stan;-
slao dei Po'.aochi). Tutta la parte 
centrale e. invece. a corti.'e: 
un grnode cortile abbandooato 
dove le erbaoce crescono alte. 
do\-c anUcho co!onne romane 
sono a pezzi. trascurate. dove si 
sono create larghe voratfirii. tin 
autentico penco'o per I tanti 
rasazzini ch* ofni fvonv*. rl*-
tjrtvnn a rx>rw»fr̂ r»» rwJ *?rirnetTO 

e a s-ocare lontanti dai miasmi 
del tr^fl.tn « Mai una colta. in 
tar,U ar.m. r/uclh ddl'l/fficio 
camhi han^o mandato un giar-
dimcrc. alrvr,r> per tanhare le 
crlxicce -.. v:.cf»:.o i pochl sujn.r-
^:r:i df-!!i zona. 

Totale 
incuria 

Li 't<i:!a e da; -vco questa. 
L'Lff.co / a .u r .o dei cambi (un 
ente :>i n l . i o npctiamo) non 
ha ma, <.jr.j*.u i palazzi. il giar-
i:n>. iLnj \ o t a ngaglio^o e bel-
!.s>.rir> A'IZ- iiiL-n la vogha di 
p>.-nV3re cn-j qjc-trf e stata una 
'att:c-j prt-c.^a rtT ottenere !a 
di">p>i.b.!.t.j cvnp.eta de'l 'area. 
per c i x u r i - z'.i inqj,!ini. c Qui 
e'era jv.r, f.'-rcalo e. se non 
fr,;<c s'ato vcr I'mcuria rtcll'cnlc 
',,rrrpT\e\aT n r.'ii non ce ne s-a-
Tcmmn ar-iiii >. ripttono ade^v* 
pli ah.'^n". -frattati. gc-nte cbe 
s. era 'ranvm-lita RII apparta-
rr€-r,:i d, zfneraz.ono ,n ?enera-
z.ooe « S'/r.o arrnali a raccvi-
larc che oh i^iifici crar.o perico-
linti — - pe rn il s:2nor l^jna. 
propr.etir,o <1. uno dei due ne-
c^z.i a-vor.) ap-jrti — c ^ i . sulla 
fjG.-,-- di una r^rizia del Gei:o 
cr\\e. ex hinno xriUmalo lo 
sfratto. tre anni omoio. In real
ta il Gemo civile aieva inntoto 
I'er.tr a si;1>~mare alcuni angrAi 
co-irnti... Sot, naturalmente, ci 
siamn opposti. in giuduicn. 

L'UfT.c.o italiano dei cambi 
ha imzia'.o l'operaziore tre anni 
orsono. djnqje. Non era riuscito 
a b-r.tare Ux>n nemmeno un in-
q-jiiino quando indis^e la prima 
asta pjW.ica: \o!cva un miliar-
do e 900 nrlioni ma nessun c o 
struttore \ ide. nellafTare. la pos-
sib-.lita di una grossa specula-
KO'w. Invece di decidersi a re-
5taurare pi-r conto proprio 
RII edifici. i d,ri(?enti deirUffkno 
non si diedero per vi.iti: conti-
nuarono la battajjlia contro gli 
inqinhru. Ora. come si t detto, 
l'hanno \int.i: offrendo qjalche 

cfie no ne andaia , prendtndo 
;.<-r \ t c c n n , a uli ai tn. I . I : J I 
I.'.-'/n irdi. per t\>emp.o. aveva. 
in .13 de; IX-lfim. un'antica bar-
b.er.a: -vd.e am ora dcU'WKi, (or-
n.<-i e spvechi antichis-v.mi. Ma 
""fsisti'o fino a quando si e v.-n-
l.:» di Itvo-art-: poi le ta (BO 
ann:) l'ha covtrctto alia pen^io-
no. Cosi Alberto Castelli. 72 anni. 
rnt-c<.an.c.» d; b.c (clttte. H.i an 
(or.i una (dv i in via dtr IX-lnni. 
da.la ;>art_- op;Kfta a quella dello 
L*!lic:o de: ("a.'iib.. e. ch:tî <> •! 
nt n<-z •> c>.hi J.orni ors<*nc. pas 
'-i le ».>-• Siomate in strada. 
Non ;r^i.» ai>tir~tne \ , a mai. 
d ce. da <l<».e t- nato e c.-esc.uto. 
da do-, e e .rr.ecch-ato 

COL->I. qix.-!h dei Camb: hanno 
in-ittto la ruo\a a ^ a : hanno 
,iV«,i«,i'.o rK/.t-.olrr.ente la pri
ma r.ch.t-sta. P'llao-ioia ad un 
miliardo t- r.rt-77>> e qje-ta vo.'ta 
^p ran-j di -pintar.a. II Piano 
:«'>.v.o:c h n . rdo per il c e i t ' o 
I ' I I ; t o : n t v j n rr, it i.Ti.-n'o p> 
tra ei-~ere appf>rta*.«i. .-i potra 
p-'xreiere ^>!o a re-:a in con-
-e".at.-.; Ma. corrte.- c sia av 
\c-ri.j*o in t inte orca*-on.. .-e 
il Piano e r.C.lo. detiole e il 
Cirri r ,c . K allora b.>o^na co-
.-tr.n2e.-e il Co-rune lo Slato 
ad :r.U.-.-.en.re: h.\<carc l iner -
o.b.le asta. pf-ner.d<» do: vincoh 
pretisn. e=erc.:an k> anche il di-
r:t!o di prelaz.one 

Ragioni ce ne sono. Tante. 
Aiz.tJtto sono di ordine cultu
rale. stoncii. archco!o?!<:o. Fo-
chi anni orsono J'archeo!o)?o G J -
?!.o!mo Gatti ha localizzato. nella 
zona, il teatro di Balbo. pro-
coa^ le d'Africa. tnonfatore nel 
19 a C. dei Garamanti: i! tea
tro vero e proprio era nel punto 
dove adesso .sorge. in \ia dei 
Caetani. il palazzo Mattel- Paga-
n>ca: il po^tieo. anzi un enpto-
port.co. visto che era a due pia-
ni. sorretf^e ora I'intero com-
piesso mesv> ^M'nsta. Per ren-
dersene conto. basta guardare 
quaxhe foto aerea: si nota be-
mssimo come il complesso ab
bia la forma tipica del portico, 
dt-DOmmato (iigli archeologi 
« crjyia Sdibi >. 

E' s.curo che il portico, un 
e-emp.o unico a Roma, sia an
cora comuletamente ed ottima-
rnente conservato. Per riportarlo 
alia luce, non c'e bisogno di ab-
battere. di demolire nulla ma 
bastera tojiliere la terra intor-
n<>. scavare. Le case, le due 
chiese sons fondate. npetiamo. 
proprio .sulla « enpta Balbi »: le 
case sono 5orte tra il 1500 e il 
1G00 e \i abitavano. vi avevano 
botto^a. cimaton. funari. cor-
datori e tinton. Santa Cate-
nna dei Funari e perfettamen-
te datata: e del 1562 e prese 
il posto del monastero di Santa 
Maria domina rosae fondata 
prima dei lanno rrulle. La fac-
ciat.3 e di Guidetto Guxletti. 
alhevo di Michelangelo e suo 
succes>ore nella direzione dei 
lavon del Camptdogho: dentro 
n sono pitture pregeio.'i del 
Carracci, dello Zuccari, di Luio 
Agresti. del V'enjsti. di a l tn 
cinqjeeentLsti. L'architeUura di 
alcjne cappel.e e stata curata 
dal Vign-^la. Nonostante l'altis-
.-.nw valore. la chie^a e sba.--
rata da anni: 1'aprono >̂ o.o a 
d.cembre in occuMOne della festa 
d e l j patrijna. 

Le ragioni 
ambientali 

Oltre l"interes.=e culturale della 
zmna. bisojrna agjjiungere le ra
gioni amber.tali Ua \vcch:a 
Roma de \e essert- solvata ad 
ozni costo da altri afTronti) e 
della popolazione. ragioni che si 
oppongono aH'alienaz.ooe di que
sto bene pubblico. Non ci sono 
parchi, non c'e uno spicchio di 
verde per migliaia di persone e 
bambini, non ci sono bibliote-
chc popotari, non ci sono luoghi 
adatti a riunioni culturali e po-
polari. Cosi la nchtesta unanime 
degh abitanti non solo della zona 
sotto I'Aracoeli e intorno a piaz
za Venezia ma anche di quelli 
dellArgenUna. di Campo de' 

1 t iori e cost via e di tra&formarc 

il complesso in un centro di ser
vizi pubblici. 

E' una proposta che ha 
espresso in una rvcente inter
vista 1'ing. Salzano, coruigi.ere 
comunale indipendc-nte nella h-
sta del PCI. Nel centro di ser-
^izi pubblici. egh ha sostenuto. 
potrebbero sorgere c attrezzoture 
tra Ioro strettamente interessa
te che potrehbero essere le se-
(juenti: uno sf>azia di otochi per 
i bambini, un musco archcolo-
gico aliapcrto. un asilo nido e 
una scuo'.a malcrna. una fcifc'io-
teca popolare e alcune bibixo-
tcche spcciahzzate, i locali per 
il Con^igho di circoscnziOne. 
Tutte deslinaziom che sono com-
patibih con le etiaenze prima-
r\e della sorceqlianza e della 
valorizzazxone sociale dell'am-
hiente e che compnrtano la pro-
prxc'a e Vinterrenlo di organi 
liubbiia >. 

La strada, per salvare la zo-
r-a. pa.ssa attraver>o l 'mter\ento 
ik-1 ConTjne e dello Stato Pa,s>a 
anzititto attra-.erso il blocco del-
1 incredib.Ie a-ta (mai. aimeno 
a Roma, crediamo era -tato mos-
-o m \en-1:ta un mtero <qjar-
t .e re») . e qurnli lespropr.o o 
I'acqji-ito dell'intero comple^o. 
Ma non biso,?na perriere temp<>: 
l a s t a e stata fus^ita per il C6 
febbraw. tra poco piu di un 
me=e c:oe. Solo COM. dopo, potra 
essere ndata ."ita ad urw dei 
pochi angoli ven (noo artific-.osi. 
come certe strade di Trasteve-
re) della vwchia Roma: d\T^e 
ades50 regna u i silenzio innatu-
rale. un bu.o completo. un'atmo-
sfera ovattata. quasi fuon, dal 
mondo. de\ono tomare la vita. 
!e gnda delle donne e det bam-
b-.ru. il nsuonare delle botteghe 
degli artigiaru. Deve n a p n r e . 
secondo I buongustai. anche la 
trattoria c Madonna bona >. do
ve tutto era autentH^amente ot-
tooentesco. dalle sedie alle ve-
trate ai tavoli. c Veiioono encora 
in tanti a cercarla — dicono — 
ti credo, St mangiava da pa pi, 
con due soldi >. 

Nando Ceccarini 

scufere Vattivita delle rubriche 
e dei servizi dell'Ente, espri-
mere giudizi e proposte in or
dine ai programmi fuluri » 

Fra questa assemblea cosi 
vastamente rapprescntat iva ed 
il Comitato dirett ivo aj»isce il 
«Comitato dei programmi > 
formato * da ventuno membri, 
iiominnfo per due terzi dal Co
mitato direttivo e per un lerzo 
daH'As.scmblrn >- Que.sto Co-
miLito — che si articola in 
sezioni costituite secondo il ca
ra t t e re delle trasmissioni — 
«approta i programmi e ne 
euro Vesecuzione attraverso i 
vari servizi dell'Ente > 

La sintesi organizzativa cui 
abb iamo accennato e ovvia-
mente incompleta. Ma gia ne 
emerge una s t rut tura forte-
mente innovata : cer tamente 
assai piu democrat ica e snel-
la di quella burocra t ica ed 
improduttiva che in questi an
ni si e venuta c reando alia 
RAI-TV. I termini dialettici 
dei rapport i fra i momenti di 
direzione e di controllo. infat
ti, scaturiscono da una pre
senza diretta di tut te quelle 
forze che hanno reale interes
se a t r a s fo rmare la televisio-
ne (e la radio) in un seruizio 
pubblico. 

A disposizione. cioe. dell 'in-
te ra collettivita. Come ha det
to il compagno Capra ra com-
mentando il significato politi
co della proposta di legge. la 
televisione non deve diventa
r e s t rumento di apparen te 
conciliazione delle contraddi-
zioni sociali a t t r ave rso un suo 
uso repressivo ed autor i tar io : 
non deve piii e sse re uno stru
mento di potere della c lasse 
dominante e quindi funzionale 
a quegli interessi : ma deve 
t rasformars i in uno specchio 
delle Iacerazioni del paese . 
aprendosi ai confronto delle 
idee e divenendone. anzi . pro-
motr icc . 

Importanti 
innovazioni 

In questa direzione vanno, 
na tura lmente . anche a l t re im
portanti innovazioni contenu-
te nella proposta dell'Arci-Ar
ta . C'e un articolo 19 nel 
quale e posto con es t rema 
chiarezza il problema del de
cent ramento funzionale del-
del l 'Ente (per le sedi locali 
e prevista una larga autono
mia organizzativa e cultura
l e ) ; c 'e l 'articolo 20 che t ra-
sforma il Servizio Opinioni 
(a t tua lmente s t rumentahzzato 
dalla direzione della RAI-TV 
a t t r ave r so sondaggi di dubbio 
significato) in un centro di 
ricerca che ha fra l 'al tro il 
compito di s t imolare e finan-
z ia re c gruppi di ascolto e di 
controllo autonomi, di dicer-
sa ispirazione idedlogica e 
metodologica» (anche qui si 
conre rma la s t ru t tura nuova 
di un en te che chiede all 'uten-
za una at t iva partecipazione 
anziche la supma aecettazlo-
ne di programmi elaborati dal-
l 'a l to) . 

Le novita non sono finite. 
Anzi: due. e parccchio rile-
vanti sono ancora da segna-
l a r e : n g u a r d a n o il canone e 
la pubblicita. Pe r il primo do-
xrebbero finalmcnte finire gli 
abusi dei decreti legge e la 
omseguen te incertezza giun-
dica : dovra essere stabilito 
per legge (quindi con discus
sione in Pa r l amen to : U che 
implica necessar iamente un 
esame pubblico della situazio
ne economica del l 'ente s tesso) . 

Quanto alia pubblicita. l 'ar
ticolo 3 della proposta di leg
ge e c h i a n s s i m o : < E' cielata 
ki dijjitsione di qualsiasi for
ma di ptibblicird attraverso la 
radio e la televisione ». Anche 
questo divieto 6 un c!».mcnto 
i n e v i t a b l e di tut ta la struttu
ra innovativa della legge: 
giacche non V e dubbio che 
anche la pubblicita e un mo
mento a t t raverso il quale pas-
sa — ed ai l,\e!H p;u bassi — 
quel cond:z:onamento delle eo-
scienze che la nuova legge 
\ uo!e :mpedire. 

Queste. in sintesi . !e pro-
potste esr>iste :eri dal senato
re P a r r i . dal compagno Ca
p ra r a . dall 'oo. Jacomet t i . da 
Pa2t iarmi dell"Arci. Sulle stes-
se 11nee di q je s to testo aper
to marc iano gia a l t re forze in 
tu'.to il paese : dai s:ndacati 
(e r iconi iamo ancora la du
ra presa di posizione della 
Cisl) agli a u t o n . dalle orga
nizzazioni democrat iche agli 
a t tor i . A nome di questi u!u-
mi, ieri . Vaw. Arnor,e ha 
preso impegno di sollecttare 
forme autonome ed un i t ane di 
discussione. La legge ir.teres-
sa tutti gli ital:ani ed e evi
dente che il gesto della Sai 
non pi)6 res tare i5o!ato. Altri. 
c e r t amen te . ne seguiranno nei 
prossimi giorni: soltanto da 
una discussione consapevole e 
collettiva, infatti. — unita ad 
un ininterrotto impegno di loi-
ta quotidiana — puo nasce r* 
una tdevis ione nuova per 
con tnbu i re alia formazione di 
un uomo nuovo. 

Dario Natoii 
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