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I comunisti 
e .'Universita 

I nostri obiettivi: abbattimento delle struttu-
re gerarchiche, presenza autonoma degii stu
dent! e del movimento operaio e democratico, 
imposizione di un piu ampio diritto alio studio 

II motto del XII Congres-
so del PCI «costrui re con 
1'unita e con la lotta un'al-
ternativa politica alia crisi 
che travaglia l'ltalia » acqui-
sta particolare prcgnanza 
per TUniversita: ove non si 
deve parlarc di crisi, ma di 
marasma, in certi casi di 
paralisi . 

Di fronte alTirrompere 
Bulla scena del movimento 
studentesco, che mantiene 
viva la sua pressione (pur 
t ra pause e incertezze), le 
classi dominanti oscillano 
fra due tendenze. II governo 
prepara una mediazione po-
litico-legislativa di basso li-
vello, con un progetto che 
ad ogni incontro tr iparti to 
viene annaequato, che non 
e piii una riforma, e che su-
scita reazioni sempre piu 
indignate fra studenti e do-
centi . II capitale perde fi-
ducia nella possibilita di 
poter ancora usare qncsta 
Universita per formare il 
personale « condizionato » 
che gli e necessario, e co-
mineia a pensare di spo-
s tare altrove (ehiedendo i 
soldi alio Stato, come e sua 
abi tudine) le sue scuole e 
le sue r icerche. Ambedue le 
l inee contribuiscono a squa-
lificare, a «l iceizzare», a 
paralizzare TUniversita. 

In questo vuoto si tenta-
no anche manifestazioni di 
estrema destra, che tuttavia 
sono state finora solLanto 
ridicole (il corteo organiz-
zato a Roma dal Tempo e 
dal « Comitato dei p a d r i » ) , 
o provocatorie (Tassalto fa* 
scista respinto dagli studen
ti alTUniversita di Napoli) , 
e si prospet tano tentativi di 
una par te del Governo e 
del l 'apparato statale di ri-
solvere tut to con nuove on-
date repressive. 

Dobbiamo dire con fran-
chezza autocritica che i co
munisti , pur avendo dato un 
contr ibute alia precisazione 
di obiettivi generali per la 
Universita (vedi p.cs. il do-
cumento pubblicato su Ri-
nascita del 31-1-1969) e pur 
essendo presenti nelle lotte 
s tudenlesehe, non hanno an
cora mostra to di auerc i ca-
nali, I'iniziativa e 1'unita po
litico necessaria pe r dare 
una soluzione alia crisi, per 
proie t tare nelTUniversita, 
dalTinterno e dalTesterno, 
la linea del XII Congresso. 
la grande forza dell 'attuale 
movimento di massa, la ric-
chezza dei contenuti cultu-
ra l i che emergono dal risve-
glio democratico e sociali-
sta che stiamo vivendo. Le 
iiostre carenze derivano 
pr incipalmente da uno scar-
so chiarimento degli obiet-
tivi che dobbiamo proporci 
in questa fasc politica. e 
che sono concretamente rag-
giungibili a breve scadenza. 
Tre punt i . fra loro concate
n a t e sembrano individuabi-
li a t tua lmente : 

1 \ Abbattere le strutturc 
I gerarchiche c le stroz-

'zature autoritarie delVUni-
rersita, t rasformare cioe il 
clima nuovo, che vi e in 
molti Atenei investiti dalle 
lotte, in un fatto istituzio-
nale, generalizzato, sancito 
da nuove leggi: il ruolo 
tinico dei docenti e Taboli-
zione della cat tedra, il tem
po pieno. Tabolizione ten-
denziale degli esami. Occor-
r e piu coraggio e unita po
litica in questa lotta, nel 
chiarire le nostrc posizioni 
si a verso colore che sono 
vincolati ad una concezione 
gerarchica delTUniversita 
(il documento firmato da 
Sylos Labini. Lombardo Ra-
dice ed a l t n suggerisce p. 
es. una triplice gerarchia 
di professori) . sia verso co-
loro che affermano che 
«nessuna riforma e degli 
s t uden t i » . 

ty\ Garantire c promuorere 
*• / una presenza autonoma 
nell'Uniuersita sia degli stu
denti, sia del movimento 
operaio e democratico nel 
suo complesso. dei primi 
come forza critica, come 
espressione interna alTUni
versita della contraddizione 

II futuro 
dell'Italia 

Caro Dire* tore. 
no'.Tultimo pczzo della rr.ia 

rubnea su < Tempo > lllustrato. 
(1 marzo 1969) parlaio del Con
gresso del PCI a Boloina. Proba
bilmente p e ^ e il pez2o era un 
po' piu lunco del solito (di allre 
ragioni la mia espenenza non 
nu fa assolutamente sospettare), 
e saltata Tultima frase. che era 
la set;uente: « II futuro di tutta 
Tltalia dipende ormai — come 
modcllazione stonca. da noi \o-
hJta — dal futuro del ParUto 
Comunista >. La ringrazio per 
gver arcoito e pubbhcaio que-
ttM nua precisazione. Suo 

Pier Paolo Paiotlnl 

fondamentale fra la erescita 
delle forze produttive e gli 
a t tuah rapporti economici, 
politici, eulturali , del sccon-
do come * committentc » e 
destinatario di una nuova 
Universita. 

Per questo fine non basta 
la lotta contro la repres-
sione aperta, non basta con-
sent i re agli studenti « atti-
vita di studio con le vwda-
lita stabilite dagli organi di 
governo » (cosi afferma te-
s tualmente il documento di 
Sylos Labini, Lombardo Ra-
dice ed a l t r i ) . Occorre ri-
conoscere agli s tudenti il 
dir i t lo di organizzare libe-
ramente e di veder ricono-
seiuti corsi e ricerche in 
collaborazione con docenti 
ed anche con persone ester-
ne alTUniversita, e lavorare 
facolta per facolta, materia 
per materia, per porrare 
nelTUniversita non solo i 
temi generali della rivolu-
zione mondiale (che posso-
no, a lungo and a re, essere 
anzi evasivj), ma le tensioni 
sociali e eulturali del nostro 
paese. Lo studio della poli
tica economiea si fara me-
glio con Tesame delle lotte 
salariali per le zone (che 
parl ino nelle facolta di eco-
nomia i protagonisti!) o con 
la discussione sulla riforma 
previdenziale, che non sulle 
attuali dispense libreschc. 
Nelle facolta di geologia si 
esamini la sistemazionc idro-
geologica dell 'Italia, e si 
parli del Vajont. Lo studio 
della psichiatria si faccia 
visitando (e aprendo!) i ma-
nicomi, quello della medi-
cina del lavoro conoscendo 
e combattendo lo sfrutta-
mento operaio nella fabbri-
ca. L'archeologia e la storia 
delTarte consistono anche 
nel conoscere come viene 
saccheggiato il patr imonio 
artistico e paesistico italia-
no. Altri esempi, piu o me-
no felici, potrebbero essere 
fatti: e se e vero che per 
molti temi la mediazionc 
cul turale e piu complessa e 
Timmediatezza politica 6 mi-
nore, a volte quasi imper-
cettibile, e anche vero che 
in questa costruzione di una 
nuova cultura sono maggio-
ri , oggi, i rischi delTaccade-
micismo ui quclli (non tra-
scurabili) di un nuovo zda-
novismo. 

n\ Una forte attenuazionc 
^ ' (non si puo par lare di 
scomparsa, se non nella so-
cieta senza classi) della se-
lezione classista, attraversn 
Vitnposizione di un pin am
pio diritto alio studio. E* 
ozioso discutere, in questo 
ambito, se la selezione di 
classe si attui principalmen
te nelTUniversita, o nelle 
scuole che la precedono. 
Essa comincia, a di re il ve
ro. ancor prima della na-
scita (madri denutr i te . e 
parti male assistiti, rischia-
no di dar vita a bambini 
meno dotati intellet tualmen-
t e ) , e prosegue per tut ta la 
vita. Occorre contrastare la 
selezione in ogni fase. dalla 
nascita alia scuola delTob-
bliao alle scuole superiori 
alTUniversita, togliendo pe-
r6 Timpressione che istitui-
re il salario generalizzato 
per le scuole successive al-
l'obbligo. fino alTUni\-crsita. 
sia una misura meno « rivo-
luzionaria » di un interven-
to verso i p n m i anni di 
scuola. n salario modifica 
u l ter iormente la posizione 
sociale dello s tudente . taglia 
piu rapidamente le sue ra-
dici piccolo-borghesi, lo as-
simila non solo nella co-
scienza ma nello stato so
ciale al lavoratore. 

Sul tema del dir i t to alio 
studio, e assai importante 
la posizione recentissima 
della CGIL, che ha chiesto 
« Tadozione urgente di prov-
vedimenti generali di rifor
ma che garantiscano il di
r i t to alio studio senza di-
scriminazione di clas>e. la 
l iberta della ricerca. una 
s t rut tura democratica de'.-
Tinsegnamento», e che ha 
proposto agli altri sindacat. 

un incontro ed un'azione co-
mune. E' importante , perch-" 
la lotta per la scuola avra 
ben altra forza quando ver-
ra condotta da tutti i lavo-
ratori , e non *o!o dagli stu
denti , come lotta per il con-
trollo sulla formazione an
che quahtat iva e sulTutiliz-
zazione della forza-la\"oro. 
Cos'i c accaduto per le pen
sion!, quando da problema 
dei pensionati sono divenu-
tc tema di azione dei lavo-
ratori occupati. 

Abbiamo parlato dei punti 
p:u urgent i , di ci6 che puo 
essere risolto oggi, trasfor-
mando il grande potenziale 
di iniziativa che esiste den-
tro e fuori delle Uni\-ersita 
in movimenti che realizzsno 
sostanziali conquiste: senza 
il t imore che cio precluda, 
anzi eon la eertezza che cio 
apre maggiori possibilita di 
avanzata. 

Giovanni Berlinguer 
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R O M A Questa mott ina un intero complesso seicentesco del cenffro 
storico viene messo al l 'asta per un miliardo e mezzo di lire 
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Uno due tre... 
aggiudicato 

Un colpo di mazzuolo e alcuni palazzetti del '600, dei reperti archeolo-
gici unici, un teatro romano e 7600 metri quadrati di terreno alberato 
troveranno un nuovo padrone - Al loro posto un gigantesco albergo o 
appartamenti di lusso - Lettera al sindaco e interrogazione al Senato 

II quartrere del '600 messo all'asta, ripreso dall'alto, e delimitate) dalle stnsce nere. Esso e chiuso da via 
delle Botteghe Oscure, via Caefani, via dei Funari, via dei Delfini 

Un affare dl me/z'ora. Un 
notaio, un ufficio di lussu, 
qunlche siBnorc in doppiopet-
to adagiato su una morbida 
poltronu, \u\ usciere che sci 
vola silenzioso sulla «mo-
quette i) stnnKcndo In muno 
delle buste sigillate. Non e'e 
neanchc bisotmo di alzarsi dal
la sedia, basta scrnere una 
cifra !>u un bi({lietto e acqui-
slare cosi un UIIKOIO di Ko 
ma, o megllo un Intero 
« quartiere » del centro stori
co. A patto. naturalmente che 
la cifra sia superiore al mi
liardo e mezzo fissato come 
base dell'asta. Ma per quella 
cifra il vendltore, che e poi 
un ente pubblico, TUfficio Ita-
iiano dei Cambi. a regala » ol-
tre ai 7600 metri quadrati di 
terreno. un discreto numero 
di palazzetti del '600 e dei re
perti archeoloKici unici, pra-
ticamente un intero Teatro ro
mano su cui poggia Tintero 
complesso. 

Certo, a chi sborsa un mi
liardo e mezzo per una fet-
ta di vecchia Roma, la « cryp-
ta Balbl » e i palazzi del '600 
non interessano davvero: ba
sta spendere ancora qualche 
tnilioncmo, ridare una ma 
no di vernice, tirare su qual
che muro, ed ecco tanti « de-
liziosi» appartamentini da 
vendere a peso d'oro, una cor
nice di « vecchia Roma D usci-
ta fresca fresca da qualche 
ufficio immobiliare. II miliar
do e mezzo rientra certamen-
te e con abbondanti interes-
si. Una colossale speculazio-

ne che puo andare In porto 
facilmente, alle spalle dei vec-
clii inquilini, cacciati via. di 
tutti i romani derubati dl spa-
zio prezioso, Kr»zie all'indiffe-
renza per non parlare di 
rompiacenza, del Comune e 
delle altre autorita che non 
hanno mosso un dito per evi-
tare lo scempio. 

Ormai potrebhe essere una 
questione di ore. L'asta, in-
fatti, e fissata per le 10 di sta-
mane nel palazzo delTIMI dl 
via Quattro Fontane. Forse 
non si trovera il comprato-
re, la cifra e ancora molto 
alta: ma gia sono in giro le 
voci che vogliono Tintera fet-
ta della citta trasformata in 
un albergo-monstre, o in un 
ristorante di grido, o in un 
grappolo di « garconnieres » di 
eccezione. 

Ija storia del « quartiere del 
'W)0 all'asta» e ormai abba-
stanza nota Ma vale la pena 
di ricostruirla, cosi come e av-
venuto l'altra sera, durante un 
acceso dibattito alia Casa del
la Cultura fra urbanisti, ar-
chitetti, ingegneri artigiani, e 
abitanti del centro, tutti decl-
si a batters! per evitare il 
nuovo scempio. In pnmo luo-
go la • crypta Balbi»: il com
plesso in vendita sorge sul 
portico del teatro costruito 
dal proconsole d'Africa Bal-
bo. II portico esemplo unlco 
a Roma, e completamente con
servator per riportarlo alia lu
ce basterebbe soltanto scava-
re hitomo. 

Sulla crypta ci sono poi 1 

PAKISTAN: ha inizio la terza era 

Chi raccogliera I'eredita di Ayub Khan? 
Sviluppo e contraddizioni dello Stato islamico nel decennio di « autocrazia costituzionale » — II generate 
e i partiti — Vento di rivoluzione dal Bengala indiano — I candidati alia successione: Ashgar e Bhutto 

manifestation* di studenti nel Pakistan 

II maresciallo Mohammed 
Ayub Khan, padre e massimo 
esponente del regime che ha 
governato il Pakistan nell'ulti-
mo decennio, soleva definire 
la sua ascesa al potere come 
«una pacifica rivoluzione», 
quasi una seconda nascita del
lo Stato. Si deve alia sua ope
ra. affermavano gli apologeti 
ulficiali, se il disordine. la 
corruzione e le lotte di po
tere che carattenzzavano il 
precedente regime parlamen-
tare e che avevano gettato il 
paese nel caos, erano stati 
spazzati via e se lo Stato isla
mico. che era all'epoca della 
spartizione dell'India soltanto 
« un'idea controversa» e di-
ventata una realta. Suo e an
che il mento se II Pakistan, 
legato prima del '58 all'occi-
dente da una alleanza esclu-
siva ha oggi buone relazioni 
anche con I suoi vicini socia
list I: TURSS e la Cma. 

Era (ed e probabilmente 
tuttora) questo il quadro della 
realta nazionale, visto dal pa 
lazzo presidenziale. Ma se si 
cambia osservatono, il giudi-
710 nsulta addinttura capo-
volto. «Ayub — dice il gio-
vane ex maresciallo dell'ana 
Ashgar Khan, oppositore e 
candidate! "moderato" alia 
successione — e diventato 
simbolo di corruzione, di diso-
nesta, di nepotismo e di tn-
competenza. Con lui il paese 
e spacciato. Ayub deve andar-
sene». Zulf.kar Ali Bhutto, 
l 'awocato quarantunenne che 
era stato tra i primi e piu 
fidati collaborator! di Ayub 
e cne. come ministro degli 
esten, era d.ventato U •nu
mero due» del regime, re-
spinge ozzl perfino Tidea di 
un compromesso con il capo 
dello Stato E i dimostranti 
di Dacca e d: Lahore, con 
]A altre parolf d'nrdine delle 
loro manifestazioni delle scor-
6e settimar.e scandivano: 
« Ayub e un cane ». 

Tra questi due poli di una 
lace raz. one ormai irnmedia-
b-.ie, occorre muoversi se si 
vuole cercare di identificare 
I trst ' i fondampntah di una 
s,tuazione tutfaltro che sem-
p'.ice, ne'.Ia quale pesano e si 
mtrecciano tat ton antichi e 
nuoti, daM di politica interna-
7-onaIe ed interna, spmte rea-
li e amb:7.oni personali. II 
compito non e certo agevole. 
Ne contribuiscono a facihtar-
lo l'lmmagine ufficiale che del 
Pakistan ci e stata fomita ne-
gli scorsi anni (un paese or-
dinato, senza contrasti, che 
dalla « srabihta » politica ha 
tra:to slancio per uno spetta-
co!are sviluppo economico) e 
la mancanza di informazioni 
precise a aggiGfnate sullo 
schieramento politico e di 
classe 

Quando parla di « Idea con
troversa » Ayub Khan non fa 
che nchiamare, in ogni mo-
do, una chiave mdispensabile 
per comprendere molti aspet-
ti del suo paese: la sua na
scita fortunosa, sul terreno 

» * - J . f t . _ J _ « f A V .A * 

religiose che Insanguinavano 
l lndia coloniale; il calcolo po
litico che guidb la matlta di 

Lord Mountbattcn all'atto del
la spartizione nel tracriarne 
le frontiere attraverso il Ben-
gala, il Punjab e altri terrl-
tori geograficamente ed eco-
nomicamente coesi, col solo 
criteno di separare i musul-
mani dagli indii; la bizzarna, 
che ne e derivata, di uno 
Stato «islamico D che Inclu
de una forte minoranza indii 
ma la«=cia fuori decine di mi-
lioni di musulmani, e che con-
sta di due tronconi, separati 
da millecinquecento chilome-
tri di territorio indiano. Se a 
tutto cib si agghingono gli 
antagonismi e le esasperazlo-
ni nazionahstiche ereditate e 
stimolate dalla contesa per 11 
Cascemir (musulmano ma an-
nesso di forza dalTIndia) si 
avra un'idea piu precisa della 
smgolare « realta» cut gli 
anni e l'opera del vecchio 
mare.sciallo hanno da*o corpo. 

Autosufficienza 
Su questo punto in effetti, 

si puo dare ragione ad Ayub: 
il Pakistan non soltanto « esi
ste » ma ha acquisito negh 
anni della « seconda Repubbl: 
ca » un peso non indifferente 
sulla scena asiatica e mtema-
zionale. Tre piani qumquenna-
Ii se non hanno mutato il suo 
volto di paese fondamental-
mente agncolo, lo hanno tu*-
tavia portato alle soglie del-
Tautosufficienza alimentare e 
hanno favonto lo sviluppo di 
un settore industnale. 

II prodotto nazionale lordo 
si e accresciuto di oltre il 
cinquanta per cento. Lo sv.-
luppo delle esportazioni di ju-
ta (il Pakistan ne e il mas
simo produttore mondiale) di 
cot one e di altre merci han
no sensfoiimente mighorato 
la bilancia commerciale. Tali 
progress! hanno spesso indo:-
to autore-.oli organi di stam-
po occidentali a parlare dl 
un «modello» di na2:one in 
sviluppo 

Assai meno convmcente. e. 
a tratti francamenre dema^o-
g-.ca, e la po'.em.ca di Ayub 
con i partiti, che, eg'.i dice. 
• erano nati come i funghi» 
senza sen Iegami con la real
ta nazionale, e con il sis*ema 
parlamentare, ne! quale egh 
vede una non necessaria, an
zi dannosa con* raff azione del
le ist;tu7ioni bntanniche. II 
s:stema della «prima Repub-
blica » ha avuto senza dubbio 
molte e gravi colpe. II suo li-
mite pr inc ip le agli occhi 
del maresciallo era perb. as
sai probabilmente, nel fatto 
che la Lega musulm^na, pnn-
cipale assertnee dello Stato 
islamico e sotto molti aspet-
ti comspettivo pakistano del 
Partito indiano del Congresso 
non disponeva di una mag-
gioranza sufficiente per gover-
nare il paese; anzi aveva, so-
prattutto nel Pakistan orien-
tale, potenti rtvali. Lo squdi-
brio ira ie due parti del pae
se (Tovest con trentacinquo 
milionl di abitanti su una su-
perficie part a quelle dell'Ita

lia e della Spagna messe as-
sieme, sviluppato e politica-
mente predominante. Test ar-
retrato, e sovraffollato, con 
quarantatre milioni di perso
ne stipate su un territorio po-
co piu esteso della Grecia) e i 
contrasti che ne derivano so
no stati del resto, I principa-
li scogh su cui sono naufra-
gati gh sforzi del pnmo de
cennio. 

L'operazione che Ayub Khan 
ha portato a termine, dappn-
ma su mandato del presiden-
te Iskander Mirza, poi in pn-
ma persona, sopprimendo il 
regime dei partiti e sostuuen-
do ad esso una cosiddeita 
« democrazia di base ». e con-
sistita. a ben guardare :n 
una sorta di congelamento del
la vita politica, grazie al qua
le la Lega rausulmana si e pro-
curata una maggioranza larga 
quanto frtizia e il monopolio 
assoluto del potere. II prezzo 
pagato e sta*o alussimo, lo 
espenmento caduco Leggi di 
emergenza, arresti. repressio-
ni hanno provato che se la 
opposiz.onf* prestava il fian-
co ar.'arcusa di -.oler copiare 
la Camera dei comuru, A>-ub 
face-, a propn a sua vo!:a l 
metodi delle autonta colonia-
li br.tanniche. A partire dal 
luglio del '62, i vecchi partiti 
sono napparsl e ne sono sor-
ti d: nuovi. Di piu: il pater-
nalismo dl Ayub non ha sal-
vato la Lega da npetute scis-
s:oni, e i gruppi dissidenti si 
sono portati all'opposizione. 

A rendere esplosivo il con-
trasto tra Toligarchia al po
tere e le masse e il fatto 
che il decennio di «svilup
po » del Pakistan non ha cer
to sanato ed ha anzi perfino 
reso p:u acuti i conflitti di 
classe. Venti fanuglie. ha scnt-
to nei giomi scorsi un quo
tidians amencano, possiedono 
il sessantasei per cento degli 
lmpianti industriah. il settan-
tanove per cento delle assicu-
razioni, Tottanta per cento del
le banche. Come sempre, i 
r.cchi sono diventati p-.u nc-
cni. mentre i peven, nota un 

dei casi vedono la loro sor:e 
nr.ghorare con una lenrezza 
esasperante». A Karac: e al
trove, fetide • bidon-.-.lles » a>-
sediano da vicir.a le lussuose 
residenze e i modemi quar-
t:en generali della nuova bor-
ghes-.a. che si conionde e s: 
Integra con le vecchie classi 
pnvilegiate. mentre la corru
zione sprezzantemente denun-
ciata da Ayub dieci anni or-
sono. dilaea ora nell'apparato 
del regime e nella famigha 
sressa del pres:dente. Si com-
prende come la nvolta contro 
questo ordme di cose affret-
ti il passo. soprat:ut:o nell'est 
dove soffia. da Calcutta at
traverso le artificiali frontiere, 
il vento della lo'ia popolare 
u t tonosa . 

Cedera Ayub ormai vecchio 
ed infermo, il potere? E, in 
questo caso. a chi spe'.tera 
la successione? Oui le spmta 
interne trovano il loro "pun-
to di intersezione con diver-
si e imponderabiii fattori uv 
temazion&li. G.a nel y^noaio 

del 'G5, epoca delle ultime ele-
zioni presidenziali, la ncerca 
da parte di Ayub Khan di 
un nuovo equilibno di allean-
ze e la tensione con TIndia 
furono tema di vivacl pole-
miche tra il regime e i suoi 
vecchi oppositon, coalizzati at-
torno alia candidatura, di 
miss Fatima Jinnah. sorella 
mmore del defunto fondatore 
del Pakistan ed esponente del 
a partito americano p. Nel set-
tembre successivo la «guer-
ra dei diciassette giomi» lan-
ciata dall 'India e sviluppata-
si m senso favorevole a que-
st'ultima, ha inferto al presti-
gio del maresciallo un duro 
colpo l cui effetti si sono fat
ti e si fanno tuttora sentire. 
L'accordo di Tasckent nel gen-
naio successivo, ha posto la 
disputa per il Cascemir sui bi-
nan di una discussione pacifi
ca. ma non ha intaccato l'in-
transigenza indian3 Nessuno 
dei leaders dell'opposizione 
ha omesso di far leva, nella 
lot'a contro il presidente-dit-
ta'ore. sul sentimento na
zionale. 

Coalizione 
Un altro tratto. e non mar-

gmale, di cui occorre tener 
conto, e il carattere etero^c-
neo della coalizione. Ail'ala 
simstra. militano due figure 
di p n m o piano: I'ex m:n:stro 
e leader del nuovo «Partito 
del popo'.o ». Z_A. Bhutto, e il 
vecchio Maulana Basham. lea
der del «Partito nazior^le 
Awami » e personality di gran
de nlievo r.ell'est. En'rambi 
si proclamar.o «per Tlslam. 
contro Timperial.srno e per il 
socialismo» (anche se Bhut
to viene da una famigl.a di 
grandi propr.etarj t e rnen del 
Suid e se le sue s.mpat.e per 
ia C:n3 » atea » scar.dalizzano 
el: orodiSj.li AU'altro estre-
TT.U. Asr.gar Kuan ha Tappog-
z.o p.u o rr.er.o d:ch:arato J: 
un bl^cco cne ra?gruppa i 
diss.den:, della Lega e gli 
<LAT: xj^:en.ion de..a « grar.ae 
coalizione a dc'. '65. e q.lello 
d: un3 pir te almer.o delle for
ze aeree, da cui proviene. 

Qual: cr.e s^ano le scelte f-
nali d- Ayub. dopo la sua 
promessa di cLmiss.oni, e i 
propos.'i dei suoi oppositon 
una nuova paguia sembra in 
o~.i caso de5:ina:a ad apr.r-
s: r.el Pakistan: una pagtna 
:1 rui cor.tenuto e oggi impre-
vedib.le, ma sara. quasi cer-
tamente. diverse da quelli del 
pnmo e del secondo decen
nio di rrta dello Stato. La 
lotta tra prozresso ed eredi-
ta del passaio tende a spo-
starsi sul terreno politico. 
Per la prima rolra nella stor.a 
nazionale, le masse nvend.ca-
no il ruolo di protagonist* e 
l'alto prezzo di sangue che 
esse hanno gia pagato da no-
verwbre su ĉ cgi aiiesus che 
sono decise ad ottenerio. 

pala/zi del 'TOO e ci sono an
che due chiu.se, Santa Cateri-
na dei Funan e Santo Stanl-
slao dei Polacchi e la prima 
in particolare e considerata un 
vero gioiello, rirca di eccezio-
nali opere pittonche (ma 
viene aperta soltanto una vol-
ta alTanno. per la festa del
la patrona). Le due chiese pe
rb. avverte il bando dell'asta, 
sono escluse dalla vendita: 
forse perche Topera pia, a cui 
appartiene Santa Catenna dei 
Funari, riesce meglio del Co
mune a salvaguardare l pro
p n interessi. Tutta la parte 
cent rale del complesso e un 
enorme cortile. dove le colon-
ne romane vengono nascoste 
da macerie e da erbacce. 
Non e un caso, e stata una 
scelta precisa dell'ente pro
prietary del quartiere che 
mirava a cacciare via gli in-
quilini: e'e voluto del tempo 
ma TUfficio Cambi e'e riu-
scito. 

Tre anni fa, quando era 
stata bandita la prima asta, 
nessuno si era fatto avanti: 
11 prezzo era troppo alto — 
quasi 2 mlliardi — e gli abi
tanti potevano creare «gra-
ne ». A cacciar via gli inqui-
lini, con le buone o le catti-
ve, ci ha pensato cosi lo stes-
so R ente pubblico», finche 
non e nuscito a preparare 
il «piatto» per la seconda 
asta- prezzo ribassato e nes-
sun pericolo di impicci. 

E' vero, appena si e sapu-
ta la notizia, e stata inviata 
una lettera al smdaco < senza 
nsposta), un telegramma a 
Rumor, e stata presentata an
che una interrogazione al Se
nato. I comunisti del quar
tiere hanno promosso assem-
blee, affisso manifesti. Ma dal 
Campidogho hanno fatto sa-
pere che, in fondo, fe tutto 
regolare: il Piano regolatore 
prevede soltanto che nella zo
na A (di cui fa parte il quar
tiere del '600) non si pub co-
struire, ma non esclude che 
vengano adottati alcuni ritoc-
chl per meglio conservare i 
palazzi. Giudice di queste 
« migliorle » manco a dirlo. sa
ra lindustriale che acquiste-
ra Tettaro di centro storico 
al solo scopo di una colossa
le speculazione: 

D'altra parte il centro stori
co della citta viene continua-
mente deturpato senza che il 
Comune muova un dito. L'm-
gegner Eduardo Salzano e lo 
architetto Italo Insolera. che 
hanno introdotto il dibattito 
l'altra sera, hanno citato altri 
e numerosi casi di violazioni 
alle leggi urbanistiche. a im 
clamorosi esempi di come sia 
stata data mano libera agli 
speculatori. Nel quartiere m 
vendita — e stato detto — po
trebbero e dovrebbero sorgere 
attrezzature di cui la citta ha 
bisognoi un po' di verde, uno 
spazio per i giochi dei bimbi, 
un museo archeologico al-
l'aperto. una biblioteca. una 
scuola materna. un asilo ni-
do e cosi via. Tutte attrezza
ture mesistenti nel centro 
storico della citta: a maggior 
ragione quindi gli organi pub-
blici dovevar.o sentirsi sn-
molati a mtervenire per sal-
vare il quartiere in vendita 

La scelta e chiara * gar^on 
meres » o i'anze d'albergo per 
turisti nccn. al pos-o del ver
de per i b.mbi, 1 :n'eresse cul
turale della zona calpes*a:o. 
un ettaro di spazio rubato 
a t u" : no:, a vantaggio d. 
qual-.ie specula-ore. Lo han
no cap.to in molti. art.gian.. 
tx / ' t^a i . ex mquilim, ao.iar.*; 
del.e borgate e della perife 
r.a. cne pazano giomo per 
z:r>rr.~> un alto prezzo agli spe
culator: ,n una citta asfi:*.:-
ca pnva d: verde. con strut-
u r e sociali pressocl-.e inesi-
s'en'.i. stretta nella morsa con-
vulsa del traffico: per questo 
si s^cio schiera:: ins.eir.e ag.: 
urbanisti che per troppo 
tempo da soli (e spesso va-
namente) si sono opposti al 
cenrmuo massacro della citta. 

Forse si puo ancora sal ra
re il quartiere all'asta. Non 
lo fara certo :i Comune, ne 
il go-.emo. Ci proveranr.o con 
tutti i mezzi. quell: che non 
vogliono cr.e quattro signori 
apooila-ati m pvi."rLra. si ?io-
chino con un serr.plice bigliet-
t.r.o una fefa c. R^rr-a. 5.: 
mteressi d; m.zliata di per
sone E crus^i cr.e :1 10 a 
questo nu <vo soemp.o. non 
r.mhalzi 5*a-nar.e oltre U 
t m^quefe ». g-.-r.fa r^.o alio 
orec^r.io del r.cta.^ bandito-
re e cz-z.i acqu.renti con in 
tasca 1 a»egr.o ds un miii»r-
do e mez20. 

Marcello Del Bosco 

Ennio Polito 

Futuro contabile 
in 6 mesi andrai 

nel tuo ufficio 
Lnelloi 

Licenza Scuola Media 
In 6 mesi potete apprcn-

derc la Cor.iab.hta tranq--!-
laire.-.:e a casa \ (vstra sen 
za ir.utare le \ostr^ oco-pa-
zwni abit^ali. 

R:ch:edete Topu*oclo gra-
tuito lllustrato n N>5 Scn-
\e:e a: Corso di Cor.ubi-
lita per Ccrr.5poodenza -
La Nuota Fa\ella - \*ia 
Borgospesso IL 15 - 20121 
Mnano. 

Non vi e Scuola migbore 
di quella specializzata in 
una rrjtcrla. 

http://orodiSj.li
http://chiu.se

