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E' IL PIU' 
GIOVANE 
ESILIATO 

f ' I I *4* f i e * * * * aailiata 
d*J M I M S . U Mrtortta tvlz-
t * r * l« hann* Mpuls* • soli 
du* m**l di vita parch* i ge
ntler! formavane una cappia 
• illegal* > ad *r*no atampio 
di «caHlva coitdatt* ». La 
*t*rla di Carmala Carfara a 
CJamwtf* Llparule 4 slmll* a 
quelle di migliaia di conna-
lionali, costratti d o * ad ami* 
grer* par potar lavarara: n*s-
umo si a praeccupato dalla 
tare sltwazten* c lllagala » f I-
na a quanda nan a nat* II 
plccala Glancarla. Sublta si 
4 mots* la peliiia, a a Car. 
mala Carfara • state intima
te dl porter fuerl dal territe-
ria II bambino s* voleva c*n-
finwara a lav*r*re in Sviua-
ra . 

Carmala a Clement* hanno 
davuto eat) accettara a Gian-
carla si trova era a Napoll, 
presso alcuni parentI. In Svix-
vera atsociazioni democrat!-
cha atanno conducanda una 
battaglia par far rimangiara 
• I geverno aivetica II varga-
gnaao pravvoadimanto; II ga-
verna Italiane finara non ha 
a p * » una sola parole. 

Nelle foto (tratte da un ser-
vizio che uscira sul prossimo 
numero di «Noi donne *>: 
Ciencerle falkt tra I genitori 'a 
sinistra) ed etiliato a Napeli 
nalla case dalla zia (a destra). 

I lavori al Teatro dell'Arte di Milano si concludono oggi 

Democrazia socialista 
e riforme nel dibattito 

al convegno dell'ACPOL 
Dopo quella di Labor, una relazione di Lombardi »ul-
la strategia delle riforme — Presenti anche Ingrao 

e il presidente delle ACLI, Gabaglio 

II sistema scolastico e in piena crisi 

Esclusi dalla «media» 
63 giovani su cento 

I professori sono in agitazione — II problema dei non di ruolo: ferme 
richieste del sindacato CGIL al g overno — II « costo» dello studio 

Preoccupante 

conftrma ritl PUi 

_ r r ^ — , . 

Univenita: 
il gwtrno 
ricorrera 

a an decreto ? 

Continuano a cireolare con in-
ustenza, nepli ambienti politici 
« universitan. le voci circa la 
intenzione del governo di pre-
sentare quanto prima un decreto 
legge per 1'UniverMta. Si dice, 
anzi. cbe gli esperti dei partili 
del defunto centro-smistra si 
siano riuniti per dibcutere I 
termini del provvedimento. 

A parte il fatto. di per se cra
ve e inaccettabilc che secghen 
do lo strumento del decreto leg
ge si tenderebbe ad cscludere 
il Parlamento Ha una question* 
di COR! rilevante unportanza, se-
rie perplcssita c reazion, nega
tive hanno susoitato le indiscre 
tioni sul mento del provvedi
mento. 

Si ha netta la ^ensazione che 
0 governo miri. con alcune con 
eesHiioni. a varare una legge 
parziale. che lascerebbe fuori 
i punti quahficanti di una ve
ra riforma che verrebbe nn-
viata con l'animo di affossarla 
per sempre. 

II decreto loege prowedcrch-
be — a quanto si dice -- ad 
una rapida eseruzinnc dei pro 
grammi rdilw. a liberal ware 
gli accessi aU'urmcrsita e i 
piani di studi per gli studenti, 
ed abolire per l Run am che 
fruiscono del prosalario lo tasse 
universitdne. a mndificare i 
coneorsi a cattcrlra. a t con 
flelare » gli attuali lncanchi di 
fnsegnamento. ad abrogarc l'cf-
fetto confermatano dclla libera 
docenza per gli assistenti. infi-
ne a democratizzare «1. ornani 
di flo\erno universitan. 

Da tali indiscrezioni. che ri-
fuardeno il merito del provve
dimento — dato che sull'inten-
none di varare il decreto IP&HC 
hi fugato ogni dubhio propno 
ien una nota dell'a»ten/ia so-
«>ialdemocratica < Nuova slam 
pa > — si puo dedurre che due 
nono i punti earatten/zanti del-
la ritnrmn che verrebbcro la-
•ciati fuori: i dipartimenti. con 
annessa ahohzione dell'attualc 
cettedra e degli i<<tituti. e la ri-
ttrutturazione dello statn gm-
ridico dei docenti lasciando 
inalterata tutta la vecchia 
ttruttura baronale dei corpi 
accademici. 

E' evidente, quindi. che stu-
denti. professori incancati e 
aiaistenti, nonostante le conceit-
»ioni adombrate ma che verreb
bcro annullate dalla mancarua 
dei punti cardine della riforma, 
saranno decissmente contrart ad 
un provvedimento monco e de-
mafogioo come quelle che si 
ha in animo di preparare. K 
d'altra parte, contro leventua-
Mta di una simile mixiativa, le 
•art* di sinistra non pot ran no 
0SW pronunciarn con una netta 
• arriducibil* opposiuone. 

Con U 1. ottobre otto milioni 
di giovani torneranno a scuola. 
Sara di nuovo un anno tormen-
tato. difficile per gli studenti, 
gli insegnanti. le famiglie: i 
pfeWaini. tutti i dramroaUci 
pMUemi della scuola italiana. 
si r^reaentano in modo ancor 
piu acuto che nel passato. Gilt 
nelle varie citta italiane si han
no manifestazioni di protest*. 
A Orte lo scorso ieri gli stu
denti hanno occupato U comu-
ne. I professori delle scuola 
medie. i 160 mila fuori ruolo, 
l < pendolan » che quest'anno 
si trasformano in < emigranti 
temporanei > (U ministro della 
P.I. infatti ha deciso che occu-
pino i posti che avevano I'anno 
preeedente in attesa delle no
mine in altre locahta) sono in 
agitazione. II sindacato scuola 
CGIL chiede precise garan/,ie 
per il loro salario, per il posto 
di lavoro, j>er la loro immissioiic 
nei < ruoh *. In questi giorni e 
in corso una trattativa con il 
ministero: la CGIL sollecita la 
presentazione delle proposte per 
il reclutamento e la formatione 
del personale insegnante, per 
la immKsione in ruolo dei 160 
mila professori 

Î a CCJIL non accctta marce 
indietro sm fuori ruolo cosi co
me sullo stato giundico su cui 
vi sta trattando. Se queste ga-
ranzie non vi saranno puo dar 
si che I'anno scolastico inizi 
con gli studenti iscritti ma 
senza professori e. anche que-
sto 6 un male cronico, senza 
aule. 

Proprio nei giorni scorsi si 
e nunito il comitato centrale 
edilizia scolastica ed il ministro 
Ferrari Aggradi ha confermato 
la grave caren/a di aule. Pero 
ne ha dato la colpa alia buro-
crazia e addinttura agh enti 
locali. Si dice che sarebbero 
necessane ben 150.000 aule (ma 
forse questa cifra e per difet 
to). Si parla di miliardi non 
ancora distnbuiti appunto per 
colpa della lentezza della buro 
crazia. si chiede ai provvedito 
rati di intervenire presso gli 
enti locali. Ma ci si dimentica 
di dire che molto spesso sono 
stali proprio gli enti locali. co 
muni e provincie, e soprattut-
to quelli diretti da giunte popo 
lari e democrat iche a per met 
tere il funzionamento di tante 
scuole. Ci si dimentica di dire 
che i fondi stanmti per 1'edi-
lizia scolastica sono insiifflcien 
ti. che le richieste presentate 
dagli enti locali in tanti casi 
sono state «ridimensionate >. 

Hiaprono le elementan con 
250 000 maestri disoccupati, na 
prono le medie inferiori e su-
penori e migliaia di professori 
non conoscono ancora il loro 
destmo, sono in ansia, in atte 
sa della « chiamata » del Prov 
veditorato che signiflcherh una 
cattedra, alcune ore. magari 
in scuole diManti chilometn e 
chilometri dalla propria abita-
zione. magari anche in un'altra 
provmcia di restdenza. 

Per le famighe ncomincia la 
difficile, giornaliera battaglia 
per far quadrare i bilanci: ca-
ro-ntti, aumenti vertiginosi dei 
prodotti ortofrutticoli. di tanti 
•Itri generi strettamente neces-
sari non erano problemi gia di 
per se abbastanza complies ti. 
Ci si aggiungono 1 libn del ra-
gazzo: qualcuno ci increments 
i gia lauti profltti ma I bilanci 
di (ante famiglie di operai. di 
contsdim entrano sempre piu 
in crisi Per 1 libn e'e in Its 
lis un giro di affari di 100 mi
liardi. Esistono circa 385 case 
editnci. 1 «titoli » dei libn so 
no 15 000 per I* scuole medie. 
Ci sono in giro per esempio 
500 tipi di grammatiche italia
ne. 673 di storia, 350 di mate-
matico. Qua Iche copertin* ele
gante ed il prezzo sale. 

Per un ragazzo di 11 anni 
ucritto all* prima class* della 

media le spese si aggirano Bul
la 23.000 lire mentre per le 
medie superiori sono sulle 40 
mila lire. Poi e'e da aggiun-
gere il costo di tutto il neces-
sario per frequeotare la scuola. 

Balza fuori anche da questi 
problemi, tvattati sia pure in 
modo generioa, il caratktf* di 
fondo della scuola italiana: 
quello cioe di assere scuola di 
claste. Ancha se e veto che 
ognj anno aumentano gh' iscrtt-
ti e pur vero che gli alunni del* 
le scuole medie secondarie rap-
presentano solo il 34% della 
popolazione compresa fra i 14 
e i 18 anni. E gli altri? Sono 
nelle fabbriche. nelle campa-
gne. spesso in cerca della pri
ma occupazione. 

C'e il dato numerico che di-

A tutte 
le Federazioni 
Nalla giornata di martedi 

38 sattembre, tutte le fede
razioni sono pregat* dl tra-
smettere, tramlte i comltatl 
regional!, alia sezion* cen
trale dl organlzzazione I da-
tl sull'andamento del tasse-
ramento: Iscrittl • redutatl 
al partita e alia FGCI, don
ne IscritU al partito, nume
ro dell* sezion! • del clrcoll 
ch* hanno ragglunto o su-
perato il 100%. 

mostra questo carattere classi-
sta della scuola. E c'e il dato 
culturale sul tipo di scuola, sui 
programmi. sulla direzione che 
rafforza questo giudizio, condi-
viso largamente ormai da un 
vasto arco di tone. 

La battaglia • quindi in que
sto senso cbe *a indirizzata: 
non saranno infatti le < leggi-
ne», ar circolari. 1* spertmeo-
taxlone a risolvere I probkmi 
dJ fondo. Tl falhmento del nuo
vo tipo di esame di stato che 
si e voluto mtrodurre dovrebbe 
aver insegnato a sufficienza. 

La scuola ha bisogno di tante 
cose ma in pnmo luogo di es-
sere scuola di tutti. scuola de-
mocratica dove gli studenti ed 
i professori (sempre piu vast) 
strati di insegnanti si stanno 
rendendo conto che non puo 
essere con battaglie settoriali 
e corporative che anche i loro 
problemi possono essere risol-
U) abbiano un effettivo potere. 

Ed e contro queste esigenze 
che sono delle famiglie dei gio
vani, degli insegnanti, che sono 
di tutta la societa italiana che 
i van governi hanno sempre 
messo in moto il meccanismo 
difensivo di questo tipo di so
cieta. nel tentativo di difendere 
privilegi di classe. tentativo 
che e destinato a fallire se la 
lotta viene indinzzata nei pun
ti giustj. se acquista sempre 
pi A forza, se vede sempre piu 
impegnate vaste masse popo-
lari. 

Aiessandro Cardulli 

Ad Abbadia S. Salvatore 

per iniziativa del Comune 

Gratuiti i libri 
agli studenti medi 

Altri Important! prowedimenti per le scuole 

Dal noitro corrit pondente 
ABBADIA S. SALVATORE. 27 

II Comune di Abbadia S. Salvatore fornira gratuitamen-
te i libri di testo agli alunni della scuola media i cui genitori 
non abbiano un reddito imponibile al netto delle esonzioni 
di legge. ai fini della imposta di famiglia, superiore alle 
L. R00 mila annue. Entro questi limiti di reddito sono com
prise la stragrande maggioranza delle famiglie dei circa 
400 alunni interessati. 

La Prefettura di Siena ha gia approvato il provvedimento 
della Gianta ooounale per la prima e seconda clasae. mentre 
deve ancora approvare la delibera presa successivamente 
dal Consiglio per la terxa classe. A ciascun alunno, verra 
quindi devoluta la somma di L. 25.000 per l'acquisto dei 
libri di testo. 

Ha destato meraviglia (ma non troppa) una condizione 
posta dal Prefetto: il Comune dovrebbe passare l'importo 
delle somme stanziate al Patronato scolastico il quale do
vrebbe c coordinare » la distribuzione delle stesse agli alunni. 
Ora, a parte il fatto che gia per I'anno scolastico 1968 69 il 
Comune attu6 un provvedimento analogo per gli alunni della 
prima classe senza aver bisogno del «coordinamento» del 
Patronato, pur tenendo conto degli interventi da questo 
adottati. e chiaro che lo Stato, invece di fare la elemosina 
con la distribuzione di alcuni buoni libro come ha flnora 
fatto, dovrebbe assumersi l'mtero onere della fornitura gra-
tuita dei libri di testo alia scuola dell'obbligo. 

II Comune. inoltre. organizzera anche per quest'anno il 
trasporto gratuito degli studenti medi superiori nelle varie 
scuole dell'Amiata. Un pullmann convenzionato sara intera-
mente a disposizione degli studenti. 

Agli studenti che frequenteranno le scuole superiori fuori 
della zona amiatina e per i quali non e possibile organiz-
zare il trasporto. sara rimborsata una somma pari a quella 
mediamente spesa per il trasporto degli studenti della zona. 

La Giunta ha inoltre preso prowedimenti per il trasporto 
dei bambini delle scuole elementan che dalle zone di cam-
pagna e periferiche si recheranno alle scuole centrali. In
fatti. da quest'anno. saranno abolite le scuole plunclassi di 
Sasseta e Zaccaria e quelle sussidiate. Tutti i bambini del 
territorio comunale potranno cosi usufruire di un egua'e 
livello di insegnamento. 

fl. t. 

Una scelta sempre difficile 

Attenzione ai funghi velenosi 
1 consigli dell'ENPI — II controllo degli enti pubblici — Vecchie credenze che non aiuta-
no ad evitare le tragedie — Una conserva zione Irmitata — Le disposizioni di legge 

Tlgnosa di prlmavar* 
(Amanita v*rna) 

Coo l'autunno la cronaCA 
registra casi dl avvclonaman-
to da funghi velenoai. L'alUr-
naral, nel maaa di agoato a 
nalla prima quindicina di set-
tambr*. di giornate piovoae • 
giornata plane di sole, ne ha 
tavorlto la abbondanta era-
aoiu. Ooaicche la stagion* e 
propiilA a quest! prodotti tpon-
lanei dell* terra, cha pur non 
avendo generalmente un alto 
potar* nutritlvo torniacono tut-
Uvia un alimanto molto rl-
ovrcato per U gusto * par lo 
aroma, na p*rmett« un conal-
derevole conaumo. 

LITnte Naxionale per la Pra-
fensione degli Infortunl 
(CNPI) rlchiama dell* norm* 
t da alcuni consigli in mi-
tari*.. 

Per evitare 1 disturbi ed 1 
casi dl avvelenamento per in-
gestione di specie sospette o 
velenose e necessario tenere 
presente che vi sono molte va
riety di funghi velenosi e una 
gran varieta di potenza tos-
sica, a che 1'awelenamento 
da funghi e sempre grave, 
spesso molto grave e non di 
rado mortal*. 

In Italia vi sono circa 1400 
qualita di funghi ma non vi 
sono prove sicure per diffe-
renziare i funghi mangiabill 
da quelli tossici. E' solo lo 
esperto micologo che pu6 fa
re una buona scelta. 

E' da avvertire che anche 
l funghi buoni e sicuramente 
commestibili possono diventa-
re pericoloai se consumati do
po troppo tempo dalla rac-
colta. 

Nessun credito va dato, per 
dlscriminare i funghi buoni da 
quelli velenosi. alia prova del
lo spicchio d'aglio, del cuo-
chiaio d'argento, del cambia-
mento della came del fungo 
quando si taglia ecc e nem 
meno e vaJIda la prova con-
sistente nel tar mangiare pri
ma una parte dei funghi a 
cant o gattl. 

L'unlco modo per essere si-
curl della bonta o meno del 
funghi consiste neiresatu 1-
dentiflcaaton* siatematica dal
la apacia. 

B' d*l tutto lnfondato an
on* 11 ritmere ch* un fungo 
buono divenga velenoao quan
do cr*ao* presso un torro ar-

nigginito, una scarpa vecchia 
o simili. 

Nella categoria dei mange-
recci, vi e il porcino (Bole
tus eduhs) dalla carne bian-
ca • soda e dal cappello mol-
le e saporoso, facilmente di-
stinguibile dal suo confratello 
velenoso, perche questo ulti
mo ha 11 colore grigio od 
ocra ed e in basso sfllato 
da una venatura rossastra. 

II prataiolo (PsalUota cam-
pestns) che e un fungo co-
munissimo riconoscibile per il 
cappello carnoso color bianco 
farinaceo con un gambo mu-
nito di collar*. 

Un tipo molto rlcercato e 
l'ov«/o buono (Amanita Cesa-
rea): di aspetto original* ed 
lnvitante riproduce la forma 
•d 1 colori dell'uovo di gallina, 
ma • sconsigliabtle per la 
fort* ra&somigTianza con Vow 
lo malefico (Amanita mu*ca 
ria). 

E» da sottolinear* che tl piu 
pericoloso gruppo di funghi 
(funghi velenosi letaii), che 
provocano la quasi totalit* de
gli awelenamenti ad esito 
mortale, sono quelli contenenti 
amanito - toasina *, sono tre 
sole specie, tutte del genere 
Amanita: tlgnoia verdognola, 
aoanco bu/boso (Amanita 
phalloi<U»), che cresce tn esta 

ta-autunno speciaJmonte nei bo-
achi, ha 11 cappello superior 
m*nt* colorato in verde, ma 
in modo aaaal variablle, dal 
biancaatro al verde olivaatro 
o giallaatro, 11 pied* e rigon-
flo alia baa* in bulbo piu o 

meno grosso; ttgnosa di pri-
mavera (Amanita verna) cre
sce in primavera ed e assai 
simile alia preeedente, ma e 
tutta bianca; ed infine la ama-
mta virosa che somiglia al
le precedent!, ma se ne di
stingue specialmente per 11 
cappello conico da giovane e 
poi fortemente umbonato, per 
f'anello meno evidente 

Particolan dis|xjsizioni legi
slative prevedono una attiva 
vigilanza igientco • sanitaria 
nel commercio dei funghi, da 
parte della competente auto-
rita sanitaria. Nelle grandl 
cittft ogni partita di funghi 
deve essere sottoposta a visits 
dal micologo comunale prima 
di essere posta in vendita. 
presso I'ufficio sanitario 

Tlgneta verdognola (Ama
nita Pholloidas) 

Dil aettr*) iaviato 
MILANO. 27 

Dell'ACPOL, Aisociazione di 
cultura politica, si e parlato 
parecchio nei mesi scorsi e 
da ogni parte, talvolta anche 
abbandonandosi a congetture 
campate in ana. Ora la nuova 
associazione si presenta c al 
vivo» con questo suo conve
gno sul tema < Contestazione 
sociale e movimenlo operate >-
Un convegno che corrisponde 
al carattere aperto della stessa 
ACPOL. nella quale sono pre
sent!. come e noto, da Livio 
Labor (che Iascio le ACLI pro
prio per dedicarsi a questo 
suo nuovo lavoro politico) a 
Riccardo Lombardi e i suoi 
amici. alle vane espressioni 
della sinistra italiana. Qui al 
Teatro dell'Arte sono conve-
nuti esponenti e rappresen-
tanti di partiti e di riviste. a 
titolo personale o come gruppi 
organi?.zati: ci sono i giovani 
lombardiani dell'c Opinione > e 
parecchi dirigenti aclisti (an
che il presidente Gabaglio); 
sindacalisti e iscritti del PSI. 
della DC. del PCI. del PSIUP; 
il direttore di c Sette giorni >. 
Orfei. e tiomini di cultura laici 
e cattolici. Vi sono anche al
cuni esponenti dei < gruppi > 
esternj ai partiti e giovani dei 
comitati di base, soprattutto 
di Milano e Torino. E' pre
sente anche il compagno In-
Rrao. E' atteso pure il mi
nistro Donat Cattin. Insomma 
un ventaglio rappresentativo 
di forze che ricercano quella 
che Lombardi. nella sua re
lazione di oggi, ha definito la 
< nuova strategia per la rea-
lizzazione di un'autentica de
mocrazia socialista >. 

Labor ha parlato ieri sera 
accortamente evitando di pre-
sentare uno schema limitato 
come base per la discussione. 
ma preferendo offrire una se-
rie di stimoli — talvolta solo 
accennati — che muovessero 
in direzioni diverse • potes-
sero quindi toccare tutte le 
componenti (cos! varie come 
abbiamo visto) della sinistra 
italiana qui presenti. La rela
zione c aperta » di Labor ha 
dato i suoi frutti gia stamat-
tina nella discussione che si 
e svolta nei tre gruppi di la
voro in cui il convegno si e 
diviso: un dibattito molto vivo 
con una presenza (per chi co-
nosca come andavano molto 
spesso le cose in certi conve-
gni di tipo tradizionale) molto 
larga. 

Labor aveva indicate som-
mariamente. con un discorso 
durato meno di un'ora, le li-
nee di fondo della « nuova do-
manda > emersa negli ultimi 
due anni dalla base della so
cieta, dalle fabbriche e dalle 
scuole. Una domanda a cui, 
sostiene Labor, forse i par
titi tradizionali. gli istituti esi-
stenti e i sindacati hanno mo-
strato molto spesso di non sa-
per dare una risposta ade-
guata. Le analisi accennate da 
Labor a questo proposito sono 
apparse talvolta generiche, 
ma anche questo e servito 
— come dicevamo — a dare 
subito un avvio caldo alia di
scussione stamattina stessa. 
La direzione dello sfor2o e 
quella — aveva spiegato in 
sostanza Labor — di realiz-
zare un momento di rifles-
sione e di confronto di tutta 
la sinistra (e questo appunto 
si propone I'ACPOL) e di in-
dividuare una linea di lotta 
contro il burocratismo. contro 
i < democratici formali >. 

« Alia domanda di ieri volta 
a soddisfare una esigenza di 
maggior consumn — dice La
bor — si sostituisce oggi la 
domanda di nuovo potere. La 
differenza sta nel fatto che il 
potere non si domanda. si 
prende >: di qui il conflitto in 
corso, il carattere nuovo delle 
lotte sociali, la partecipazione 
dei giovani alia realizzazione 
della nuova prospettiva. 

Premesse. como dicevamo. 
a un discorso che il convegno 
vuole appunto sviluppare. 
Premesse del resto che so
no anche un punto di arri-
vo per molte forze e degli 
iiomuii presenti qui a Mila
no, for7e e uonlini che csco-
no dalla delusione del ccntro
sinistra e dalla presa di co-
scienza — come ha detto sta
mattina un socialista durante 
i lavori della commissione 
sulle forze politicne — «che 
e impossible una spartizione 
del potere con il capitali
sms 9. Crisi del riformismo 
tradizionale, anche di quello 
animato dalle migliori in ten 
zioni, e necessity di fonda-
re una prospettiva nuova e 
diversa. Di quale tipo deve 
essere questa prospettiva? 

La risposta I'ha tentata 
Riccardo Lombardi nella sua 
relazione pomerjdiana. Lo 
obicttivo della strategia del
le riforme. ha detto, e la 
crca/ione di una democrazia 
socialista. ove democrazia ha 
il signiflcato preciso di inte

gral* liberta di manifestazio-
.ne del dissenso e di opposi 
zione anche da parte di non 
social isti. 

Ecco pero che qui nasco 
una contraddizione: infatti, 
dice Lombardi. «occorre 
rompere il circolo vu.obo 
o\e, per realizzare parla-
mentarmente una maggioran 
za capace di promuo\*.>ri-
profonde riforme, e decisivo lo 
apporto di strati dell'elettora-
to influenzati nel loro corn-
portamento elettorale pro
prio da quelle forze che non 
vogliono le riforme. Non c'e 
dunque — ha proseguito Lom
bardi — una via al sociali
sms, ma una strategia che. 
come tutte le strategic, mi
ri non tanto alia classica 
" conquista del potere ". 
quanto alia conquista di 
quci " poteri" che sono la 
condizione stessa di un 50-
cialismo democratico, per-
clie senza di essi il sociali-
smo o si potrebbe realizza
re solo in forme autoritaric 
e dispotiche (e non sarebbe 
socialismo) o non si realiz-
zerebbe mai». La garanzia 
della giustezza della linea 
per le rorze nnnovatnei c 
che una simile strategic per 
il socialismo < sia di massa T> 
e per se stessg qumdi. mo-
vitabilmente. < globale c uni-
taria». E' una clohahta — 
ha concluso Lombardi — che 

non elimina affatto le diffe-
rt*n^iaz:oni. una unita dl fur
ze ciiL' tirj!i (icvt- uid: e--.i-:e 
uniformity, fermi) rostaiulu 
che una UmA di s;n:-ti<i. ;XT 
dirsi Uilc, d*-\e a\crt- tom-
piuto una chiara e prcgiudi-
zidle *>ct'lta cL-i5ai-»ia ». 

Anche qui gh it molj alia 
discussione nan nuncavano 
c ->ono slati pninLdmt-nte rac-
colti. Conic daro sb.>cco po
litico alle lotte, rendere co-
struttiva ]a spmta nuova dal 
basso senza scivolare nel ri
formismo? Sono poi statJ v«-
ramente supcrati. dalla sini
stra. i rischi del cedimento 
da un lato o dell'estremi'-mo 
dall'altro? Interrnj»ati\ i di* 
erano gia emor^i nt'lld di
scussione della mattuidtri nol
le commi^sioni (w\A sulle for-
zo politiche. una sulla con
testazione S'^ialc e una sul 
sindacato) e cbe npl d bitti-
to generate sono puntiialmPn-
te riaffiorati interne alio sfof-
zo di puntualizzare e appro-
fondire l'analisi sul ruolo • 
sulla possibility di azion* 
unita ria dei partiti di classe 
in relazione alia « nuo\ a do
manda » delle forze sociali. 

II dibauito ai opgi si c con
cluso solo a notte: torneremo 
a occuparcene piu ampiamen-
te. II convegno si conclude 
domani. 

Ugo Barluel 

Una conferma da Stresa 

Trasporti urbani: 
o si cambia strada 
o avremo il caos 

Conclusa la conferenza - Le responsabilita governa-
tive * Perch* non si h fatta la riforma urbanistica? 

Dal nostro inTiato 
STRESA. 27. 

Anche la terza ed ultima gior
nata della XXVI Conferenza di 
Stresa — che rinunciando alia 
elaborazione di mozioni ha con-
densatn in tre risoluzioni il sue-
co e le indicazioni di diecinc 
e diecine di relazioni e di in
tervene — ha confermato quan
to sia grande il distacco tra 
le nece.ssita del Paese. sia pu
re limitatamente al problema 
del traffico e della circolazio-
ne. e la conereta azione del £<v 
verno. Cosi come aveva fatfn 
il ministro dei Lavori Pubblici, 
anche quello dei Trasporti e ve 
nuto a dire la sua. con la dif
ferenza che. sc non altro. N'a-
tflli aveva fatto una elenca?io-
ne dei mali che affliggono il 
Paeie. mentre Gaspari ha tra-
scurato anche questo aspetto 
della question?, limitandosi in 
pratica ad affermare la buo
na volonta del governo. 

Eppure sia l'uno che l'altro 
ministro. dalla semnlice lettu-
ra delle relazioni dei tecnici, 
avrebbero potuto, solo che lo 
avessero voluto. recepire quel 
tanto di politicamente critico 
che. in maggiore o minore mi-
sura. era presente in tutte 1P 
relazioni tecniche. Non rest.i 
quindi che tentare di riassn 
mere quanto e emerso in tre 
Kiomi di discussioni che. come 
si sa. *i sono svolte su un 
tema generalc: «I^i mohilita 
nplle aree metropolitane » e su 
tre sottotemi particolan. 

D primo di questi <<sfrnde e 
fcrmrie, tmsr>nrti pubblici c 
frasporfi privati in rapnnrta al
ia ernluTiftne dcVc qTnndi arce 
urhaniaate e delle aree me 
fropolitane. a.tpelti sociali ed 
esperienze) e servito a dimo 
strare: 

1) cha non si e ancora In 
grado di dare una definizione 
di area metropolitana che con-
senta la elabora^ione di una 
conereta ipotesi di lavoro; 

2) che il disordinato cresce 
re delle metropoli ha signifies 
to e «iigniflca un costo creseen 
te f di congestione. di disidonei-
ti. dl disordire urbanistico e di 
gestione ». 

3) che l'imnulso dato alia mo 
tori/zazione pnvata e alle infra-
strutture Heigi autostrid?) ad 
essa collegate. non solo ha pro 
voeatn il caos di cui tutti ci la 
mentiamo — con il risultato che 
la mobilita nelle aree metropo 
litane e oggi inferiore. almeno 
in termini di tempo imniegato. 
di quella dell'inizio del seco 
lo — ma hs al tempo stesso 
drenato capitali che sarebbero 
stati ben piu ultilmente inve 
stiti Heggi scuole. ospedab. ver
de pubblico. ecc.). 

Le relazioni e le discuniioni 
sul secondo punto. basato sugii 
«aspetti ttcnici ed economic) 
della oroanittazione dei stste-
mi di trasporto, in relazione al
io u'iluppo dellt are* metropo 
litane >, sono servite a sottoli 
neare l'esigenza di una 'ntegra 
zione dei vari sistemt di tra 
sporto fstrade. autostrade, fer 
rovie statah. ferrovie in conces 
stone, tranvie, metropobuine) 
dedicando le maggiori quote di 
spesa alle aree metropolitane. 
ossia esattamonte il contrano di 
quello che ti e fatto si no ad 

oggi lnscRticnrio I'obiett'vo del
la pill alta densita autostr.id^e. 
Sempre in questo quadro s; k 
sottolineata I'esicenza di pro
grammi globali. di direz'one uni-
tana, di una adeguata Ipg^ia-
zione. 

A quest'u'.Uma psiccnza s- so 
no nchiamati prpvalentcnoi.'p i 
relatori sul terzo tema all'or-
dine del giorno, che era s'nto 
cosi formulato: «Orqaniizm'o-
ne dei frasportt nelle arrp mc 
tropolitane, in rapporto a!'e at-
tribuzioni dello Stato. dei Cn-
muni, delle Province e drlle 
Repioni >. 

II sindaco di Milano. \na<i. 
che ha svolto la relvone di 
sintesi. ha auspicato I'mifica/.o-
ne delle diverse azienrie a ca
rattere pubblico operant! a li
vello locale attra\erso U fu'io 
ne doi livelli ammmistrativi e 
tecnici. ed ha auspicato una rnr-
risnnndente IcKisla/ione Ania î 
non ha mancato di ncordarc che 
mentre i Comtini sono co<;trt>th' 
a sopportare da soli il rosto so
ciale del deficit dellr a?icnde mil-
nicipali77.ate di trasporto. ch§ 
ha ragttiunto la cifra di 1R0 mi
liardi. lo Stato — e per esso :1 
governo — che si guard a dil-
!'mtervpnire nel ripiansmonto 
dei deficit delle mmir.p.il.^a-
te, snende ogni anno 4i mi
liardi di contnbuti a lincc di 
trasnorto pn\ate in enncoss'one. 

Gia questo solo fntto spr\'e 
a qualificaro la pom7 TIP dH 
aoverrto. le cm resnon=:,ih'l;fa po 
litiche sono state chiaramen** 
delineate nell'mterventn d' T>o-
monico De Brasi. asse^^nrp a: 
I/avori Pubhlici c ai Tr.Tspnrt: 
della prov ncia di Bolocnn. che 
ha affrontato la qnns'Tinc fie: 
* poteri normofivi dell'Knte re 
nhnale nel aettorc delle tvp di 
comunicazione e dei frn^porfi, 
nel cantrsto della pronrammn-
zione econamica » De Brasi. per 
esempio, ha ricordato che i ma
il che anche i rapprescntan-
ti governativi sono oggi dispo-
sti a riconoscere, tracaono ori-
gine, tra l'altro. dal fatto che 
non si e voluto porre ma no al
ia riforma urbanist-ca. consen 
tendo cosi con la snecula7'oic. 
un aecresomento cantiro Ae\}p 
citta 

L'oratore ha pure rienrdato 
che nel quadro della proer.im-
mi7ione, c detprm-iantc il pro 
hlrma deali invent men'i sor a-
h che devonn avere la pr.nn-
ta su tutti gli altri A pronos;-
to di !egis!a7'orw\ De Brasi ha 
sostenuto I'esigen/a che venga 
fnrmulata una legse che san-

-Msca. contemnoraneamen'e. i po 
teri legislative deffli Enti \A 
Cdii fe dt'lle Reijicmi in [wrti-
colare). che Indichi una linea 
di pianiftcazione del trasporti. 
che indichi la linea della pis-
niflea7ione urhanistica 

*vp una conclus-iic -,• puo trar 
re dai lavori della Conferenza 
di Stresa, quindi. e che si e 
giunti flnalmente a riconoscere. 
anche se non sempre esplic.ta-
mente, che si e sbaghato tutto 
o quasi tutto oer quel che si ri 
fensce alia politica dpi tra^por 
ti. e che buouna camhia*e stra
da Non ci ti deve. ovviamen-
te, tipettare che sia la Conre-
renza di Stresa a determinare 
il camhiamento 

F«rnindo Strambtd 


