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La condanna a 4 anni del bancarottiere 

Giustizia di classe 
per Felice Riva 

Una sentenza che peteva essere emessa da un -computer* - Indnstriali 
fraudolenti e ladri di polli: la pena i la stessa - Dall'impero di Giulio 
Riva alle villa nel Libano • Lotta di monopoli attomo al Yalle Susa 

CASA E FITTI 
lnchiesta nei diversi paesi d'Europa su un problema scottante per Vltalia 

La giungla nel cuore di Londra 
I vuoti lasciati dai MnkardamMti deH'Mrtima cMflHto si S M « rivtlati mintert d'art par gli epaca!atari — U M ditfotizioM 
dai conservator! dal 1W4, die aboliva il Mecca della csstnizioni di uso commerciale decise dii labaristi per dart prierHa alto 
aeitazieei, ha saalancate M marcato tnmarttjesa erevecande il farmarsi di gigaateche feHtMe — II 38 par ceate dalla pt-
•elazieee iaglese ha aaa aasa di areerieta, a II 20% ua allegg ia cemeaale — Grave sella citta II paricala dalla dacadaaza 

Col Vangelo in piazza 

II processo a Felice Riva 
per il crack del Valle Susa 
avra probabilmente un se-
guito, in conseguenza del 
quale il ragioniere miliardar 
rio potra, forse, vedersi in-
fliggere qualche altro mese 
di carcere, eosi come — in 
conseguenza dell'appello pre-
sentato dall'awocato Lener 
subito dopo la sentenza — 
potrebbe vedersene togliere 
qualcuno. E tuttavia queste 
prospettive sono ormai solo 
marginali. La sorte indivi
duate di Felice Riva e un 
fatto secondario: il processo 
che si e concluso mercoledi 
sera ha avuto importanza e 
significato non tanto per la 
sentenza in cui e sfociato, 
quanto per le cose che ha 
detto, quelle che ha lascia-
to intuire, quelle che sono af-
fiorate e subito sono seom-
parse. 

C'e anche la sentenza, cer-
to. Vi e stato chi ha propo-
sto — seriamente proposto 
— di affidare 1'amministra-
zione delta giustizia a dei 
« computers »: qui ci sono 
le imputazioni, qui ci sono 
le prove, qui ci sono i dubbi, 
qui il bene e qui il male; si 
perforano le schede relative, 
si immettono nella macchina 
e due secondi dopo il cer-
vello elettronico butta fuo-
ri una strisciolina di carta 
con la sentenza. A meno che 
uno dei circuiti non si sia 
guastato, la sentenza sara 
matematicamente ineceepi-
bile, ris-peechiera rigorosa-
mente — senza passioni e 
senza spirito di vendetta o 
di perdono — le prescrizioni 
del codice-

Nella giustizia italiana, 
lungi dall'avere cervelli elet-
tronici, abbiamo ancora il 
cancelliere che scrive in 
chiaro a penna e 1 microfoni 
sono una diavoleria del mo-
dernismo dilagante, tollera-
ti appena adesso. Pero la 
sentenza Riva (come centi-
naia di altre) poteva essere 
emessa da un « computer ». 
Non perche sia stata bene-
vola o acida verso 1'imputa-
to, ma perche il processo 
e stata una cosa e la sentenza 
on'altra. 

Sia chiaro: non vogliamo 
dire che la sentenza avreb-
be potuto o dovuto essere 
diversa. Probabilmente — a 
parte l'ovvio parere contra-
rio del difensore di Riva — 
e ineccepibile; rispecrhia 
una rigorosa applicazione 
della legge. Ma e questo il 
punto: che la legge e una 
legge di classe, rigorosa ed 
astratta, per la quale non 
c'e differenza tra Felice Riva 
che fa saltare il Valle Susa 
e il salumiere che, nel falli-
mento, si porta a casa il re
gistrator di ea&sa: tutti e 
due sono bancarottieri frau-
dolenti, sono eolpevoli della 
stessa colpa. II salumiere 
forse iascia a casa, disoccu-
pato, il com messo: Felice Ri
va Iascia a casa, disoccu-
pati, migliaia di operai. Ma 
quattro anni sono la pena 
giusta per l'uno e per l'al-
tro, 

Per questo dicevamo che 
la sentenza e l'aspetto meno 
importante di tutta questa 
vhcenda: e important* solo 
in quanto serve a ricordare 
che le nostre leggi sono fatte 
In modo da non nuocere alia 
•lass* eke ha il potere (e 

che difatti le difende stre-
nuamente per cui ogni ten-
tativo di modificare i codici 
italiani urta contro un feroce 
sbarramento di dinieghi), 
sono leggi che pratieamente 
lasciano impunito chi espor-
ta capitali e mandano in ga-
lera per vari anni chi ruba 
una gallina dello zio, rom-
pendo di notte la porta del 
pollaio e rendendosi quindi 
eolpevole di furto con scas-
so pluriaggravato per la sto-
ria delle ore notturne e dei 
rapporti di parentela. Un 
ladro cosl potrebbe prende-
re una pena piu pesante di 
quella toccata a Felice Riva: 
ma questo e nella logica del 
sistema, perche punire il la
dro di polli signifies difen-
dere la proprieta privata, 
mentre punire i Riva si-
gnifica scoraggiare l'inizia-
tiva privata. 

E tutta la vicenda del Val
le Susa — fin da prima che 
il complesso finisse nelle 
mani di Felice Riva — e 
una storia esemplare dei me-
riti deH'iniziativa privata: c 
la storia della vertiginosa 
arrampicata nel mondo del
la finanza da parte di Giu
lio Riva. lo stradino diven-
tato padrone di una delle 
piii grandi fortune d'ltalia, 
dei modi in cui questo im-
peratore del fioeco e del eo-
tone greggiu s-postava sem-
pre piu avanti i confinj del 
suo impero. distru«gendo 
quello dei Brusadelli attra-
verso manovre in cui i fi-
di bancari procedevano di 
pari passo con i cosiddetti 
* legami sentimentali » e la 
conquista dei pacchetti a7io-
nari poteva dipendere anche 
dalle coma. 

Comun-que, quando mori il 
commendator Giulio Riva, 
cavaliere del lavoro. lascio 
una fortuna valutata attor-
no ai duecento miliardi e 
tre figli che, appunto per-
chf- erano figli dell'imnera-
tore. dovevano regnare indi-
pendentementp dalle loro 
qualita personal! che per 
nessuno dpi tre sono parti-
colarmente brillanti: non 
per la scialba Ida. alia qua
le delle sorti dell'impero 
non importa nulla, basta che 
nessuno violi i confini della 
sua provincia, della sua fet-
ta di eredita; non per Vitto-
rio, in perenne urto con il 
fratello ma senza la capaci-
ta di contestarne il primato; 
non per Felice, mfine, che 
e forse clinicamente un mi-
norato mentale, il che po
trebbe anche diminuire le 
sue reipontabihta pcrsona'i, 
ma accrcsce a dismi»ura 
quelle di un sistema che tro-
va naturale affidare la sorte 
di migliaia di persone ad un 
incapace so1" perche ha avu
to in sorte di nascere figlio 
di GiuHo Riva. 

II sistema lo consente, 
salvo poi — come ha inse-
gnato il processo — usare 
le sue stesse leggi, le sue 
armi spietate (le stesse usate 
da Riva padre, per intender-
ci) contro 1'impero divenuto 
debole, contro gli eredi di-
visi. 11 Valle Susa, insomma, 
e croilato anche sotto i col-
pi degli altri imperi del ca
pital* italiano, eolpi tanto 
piu effieaci in quanto. ap
punto, venivano vibrati ad 
un corpo indebolito dagli er-

Feiic* Riva 
in una foto 
di alcuni an
ni fa assia-
m« a Andraa 
Riuo4i 

rori e dai reati di Felice 
Riva. 

E' stato, insomma, un qua-
dro esemplare, la descrizio-
ne senza equivoci di un mon
do che ha coinvolto proble-
mi economici, politici, di co
stume, legali; un mondo la 
cui coscienza si sentiri a po-
sto dal momento in cui Fe
lice Riva e stato condanna-
to a restare neUa sua villa 
a Beirut e con questo e stato 
cancellato il ricordo del di-
rettore dello stabilimento di 
Rivarolo che si uccide inve-
ce di firmare le lettere di li-
cenziamento, e stato cancel
lato il ricordo della pena 
di mizliaia di famiglie- La 
legge Hi classe non prevede 
chc si debba pagare anche 
questo, che si debba paga
re la manovra che condurra 
un altro impero economico 
ad impadronirsi del Valle 
Susa. 

Kino Marzullo 

Dal lottro corrispoacWe 
LONDRA, oliobrm 

Come tutti i grandi centri metropolitan*, Londra e md un bivio: roalrarfre 
per il pro/iffo o edifieare per Cuomo? II futuro urhanutieo della cmpitmle 
ingle$e e inrerto. La minaccia riene dalFafgrarani di quegli element! ehm 
hanno condiiionato lo ttiluppo della citta fin dal $erolo »cor*o: rertiginoto 
aumenta della popolazione: progressiva espulsione degli abitanti dal centro com-
merciale: espansione a fungaia dei quartieri-dormitorio; dilatarsi del reticolo 
delle eotnunkazioni in una jarragine di jerrovie. autostrade e sotterranee; impo-
verimento accelerato della « comunita * e sensibile decadimento dell* ambiente 
naturale ». II fenomeno non e 

ROMA — I preti « tolidali » hanno aperto a Roma una soHoscriziona par la pact nal Viatnam 
e si sono piu volte raccoiti in piazza S. Pietro a progara. Nella foto (pubblicata dal satti-
manala 1'EsprebSo) una t letlura » del Vangelo in piazza 5. Pietro 

Al Sinodo straordinario dei vescovi 

Sul primato assoluto del Papa 
all'attacco i cardinali di Curia 

leri sono intervenuti, in appoggio alle tesi «tradizionaliste», mons. Colombo (teologo di Paolo VI) 
ed il gesuita Danielou - Una mordace replica di Vea kland, abate primate dei Benedettini americani 

La Curia, che nelle prime 
tre giornate del Sinodo ha 
visto, preoccupata, allargarsi 
il discorso sulla « rollegialita ». 
e passata, ipri, alia controffen-
siva con gh interventi del car-
dinale Danielou e di monsi-
unor Carlo Colombo il quale 
e anche teologo del Papa (per 
cio e tanto piu significativo 
quanto egh ha detto). 

11 discorso di monsignor Co
lombo rappresenta una esalta-
zione del «primato pontif i-

I nuovi stofuti 
dellAiione 

cattolico 
lor; mattina. il presiciente del 

1 A/ione i.Mttolica. prof. B^rche 
let. presente anche l'assistente 
^•'iitialo, mnnsiKnor Costa, ha 
illustrato i nuovi statuti della 
ontanizzaziotie. 

\JI prima novita e data dal 
fatto che l'Azione cattolica e di-
venuta ormai una fra 1* Unte 
associazioni per lapostolato dei 
laici. per ciu non ha piu quel-
l'esclusiva che. in realta. non 
aveva gia piu dopo il Concilio 
e che era fortissima ftno ai 
tempi di Pio XII. ossia di rap-
presentare la chiesa nel mondo 
laioo con tutte le sue ramifi-
cazioni e competenae nel cam-
po politico, cultural e tinda-
CAIC 

II nuovo statute prevede inol-
tre una maggiore democratiz-
zazione deH'asaociauone. men
tre i presidenti diocesani. come 
il presidente centrale, saranno 
nominati. come prima, d'accor-
do fra 1# Giunte locali o na-
lionale e 1'autoriti ecclesiasti-
ca locale o nazionale. 

cio » il cui « carisma » — ha 
detto — non e un fatto pura-
mente o prmcipalmente giu-
ndico ma spmtuale e sop ran 
naturale per eui e Cristo chc 
diriRe, attraverso il suo Vica 
no, la Chiesa ». Ci6 premesso, 
ne consegue che tale « prima
to » non pub essere messo in 
discussione. Altra cosa e lo 
esercizio della supreme pote-
sta, la quale — secondo mon
signor Colombo — « pub esse
re esercitata di pari diritto e 
per se con pari efficacia, puo 
conseguire le finalita della 
Chiesa, sia in modo persona-
le sia in modo collegiate ». 

Saranno le circostanze sto-
riche a consighare le forme, 
ma solo 11 Papa ha il diritto 
di seegliere le piii opportu 
ne. Un discorso teologico, que
sto, rigorosamente tradiziona-
lista-

II cardinale Danielou, mve-
ee, per dimostrare rhe la Chie
sa, oggi, ha hisogno di « una 
autonta ferma ed unica >», ha 
richiamato l'attenzione dei pa-
dri sinodali sulla grave crisi 
che tutto il mondo cattolico 
attraversa, « Noi awistiamo — 
ha detto — ad una crisi mol-
to grave soprattutto nel mon
do oocidentale: estremo rare-
farsi delle vocazioni. declino 
delta fede, soprattutto fra i 
giovani, e della vita spiritua-
>e». A tutto questo non si ri-
media ~ ha a«Kiunto Dante 
lou — insinuando dubbi sulla 
autorita, non soltanto del 
Papa, ma anche dei Vesco
vi e dei sacerdoti. 

A quanti hanno paura di af-
frontare con coraggio i proble-
mi odiemt della Chiesa, anche 
ae gravi, ha riapoato, con bat-
tute anche spirHoae, padre 
Veakland (abate primate del 
Benedettini americani) rile-
•ando che ae e varo one mat-

ti fedeli po-»sono scandalizzar-
si delle attuali dispute in cor-
so nella Chiesa, « il vero scan-
dalo nave e si allarga soprat
tutto fra i Riovani, quando si 
cerca di sorfocare le opiniom 
contrastanti ». I nazionalismi 
esagerati vanno eombattuti — 
ha aggiunto — ma vanno 
egualmente respinti anche gli 
imperialism! e gli absoluti
sm di uniformita. Solo le Con-
ferenze Episcopali — egli ha 
concluso — possono essere 
strumento di equilibrio tra 
nazionalismo e conformismo. 

La quarta giornata del la-
vori sinodali si b conclusa con 
lintervento del cardinal Fell-
ei che ha mformato i padri 
sui lavori non ancora conclu-
si per la riforma del codice 
di diritto canonico e con le 
proposte di vari padri (fra 
cui Brandau, Pironio, Convay 
e lo stcsso Danielou) di de-
mandare alia commissione teo-

lo îca la quest lone dottrinale 
sulla collej{iiilita. Anche mon
signor Nicodenio si e detto fa-
vorevole ad una mve.stigazione 
bibhro-teologu-a del concetto 
di « collegmlita ». 

In attesa chc il cardinale 
Marty 1en«a lsi sua relazione 
sulla parte pratiea della col-
legialita, non e chiaro come 
si possa concludere la pri
ma parte riRuardante la dot-
trina. Una vota/ione — ha os-
servato Doepfner — darebbe 
adito ad una serie di «sine 
qua non» da diventare im
possible. La seduta di OKjji do-
vrebbe scioglierc questo nodo 
che rischia di bloccare gli ul
terior i lavori. 

Paolo VI ha lasciato 1'as-
semblea sinodale per ricevere 
alle 11 in privata udienza gli 
astronauti dell'Apollo 11, Arm
strong, Collins e Aldnn. 

Alceste Santini 

Medicina 

Assegnoto il Nobel '69 
STOCCOLMA, Ifl 

II premio Nobel per la 
medicina e stato aaaegnato 
congiuntamente agli ameri
cani Max Delbruck, Alfred 
Hershey e Salvatore Luria. 

II prof. Salvmtore Luria • 
nato 57 arm! fa a Torino. 
Nel 1M8 si e traaferito negli 
Statl Unlti come ricercatoro 
presso la facoltA di medidna 
della Columbia University. 

II oollegio dei professor! 

deirtstituto « Karollnska » di 
Stoccolma, che costituisce la 
giuria del premio Nobel per 
la medicina. lo ha assegnato 
ai tre studios! per «le loro 
scoperte sul meccanismo di 
riprodutione e sulla struttura 
genetics dei virus». Nella 
motivaxione del premio si af-
ferma che i tre scienziati 
hanno posto le fondamanta 
sulla quali poggia la modema 
biolocia molecolare. 

solo di oggi. La sconvolgente 
e in gran parte incontrollata 
tpinta dell'* era mdustriale » 
ottocentesca ha data all'In-
ghilterra il dubbio privilegio 
di conoscerlo per prima. Nel 
corso degli anni i tentatwi di 
soluzione, i compromessi e le 
ri forme parzialt non sono 
mancati. L'espertenza accumu-
laia e notevole. Ma il pro-
blema e tvtt'ara aperto. Iden-
tificare le questioni sul pia
no teorico e un conto. Supera-
re in concrete la contraddi-
zione fondamentale e tutt'altra 
cosa. Nonostante i migliori 
s/oret oroanizzattvi. to societd 
di oggi (e ancor piu quella 
di domani) deve ancora dimo
strare di saper rispondere al
le aspirazioni dell'individuo 
n*l soddisfacimenta delle au-
tentiche esigenze della collet-
tivita. 

Anche in una citta dove si 
vive da anni capita a volte di 
soffermarsi su un particola-
re fino allora colto solo super-
ficialmente. L'altro giorno, dal 
ponte di Waterloo, ho rivtsto i 
grattacieli che vanno sorgen-
do alle spalle della cattedrale 
rfi San Paolo Sembrano scheg-
ge di cemento confute per 
giuoco su un terreno incolto. 
Ce ne sono sempre di piii. II 
panorama depresso — una fa
scia incolore fra il grigio del 
cielo e del fiume — fa risaU 
tare Valto steccato dei mo-
derni bloccni d'uffici. Proba
bilmente sono destinati a far-
st foresta. di qui a qualche 
anno, e ad avvicinare visiva-
mente la City londinese alia 
americana Wall Street. Trion-
fa I'edificio corporativo. Piu 
oltre, n/jf/'East End popolare, 
casamenti d'abttazione in pre-
fabbricato sostituiscono rapi-
damente il sottobosco delle 
casupole in mattoni radicato 
attorno ai docks fin dall'epoca 
vittoriana. 

Dall'alto la mutata prospet-
tiva urbana e ancor piii in 
evidenza. La sommtta dei 196 
metri della nuovissima Torre 
delle Telecomunicazioni apre 
lo sguardo sulla cerchia me 
tropolitana interrotta al cen
tro dai grattacielt e puntag-
giata all'esterno dalle sagome 
tntimidatorie dei palazzont 
che stanno invadendo i quar-
tteri perifertci. Una Wlta si 
diccva che iinglese disdegna 
di abitarc in un appartamen-
to preferendo lindipendema 
della « casetta con giardino. » 
Questa — insieme con Vauto 
— era il traguardo del « be-
nessere » dilazionato sull'onda 
delle scadenze rateali, mode-
sta affermazione di liberta su-
bordinata. riflesso imitati
ve verso un modello tarislo-
cratico»; «la mia casa e il 
mio castello ». Ma uno dei mi-
ti piu cari all'ideologia neoca-
pitalista e alia sua vcrstone 
socialdemocratiea impallidiAce 
quando la cubatura vitale si 
restringe ancor di piu e i UH 
d'erba personale scompatono. 

Rispetto ai precedenti agglo-
merati di « slums » (i tuguri 
lasciati dalla prima nndata di 
urbanizzazione il secolo soor-
so; la densita di abitante per 
chilometro quadrato aumenta. 

I disegni, i tempi di lavora-
zione, i materiali e il metodo 
di costruzione sono stan' 
dardizzati su scala nazionale. 
Dovunque si sia messo ma-
no alio sventramento, e il ca-
samento pturipiano che si im-
pone come unica alternativa. 
II fianco di uno di que-
sti campanili della coabttazio-
ne si squarcid a Ronan Point 
fpre.iso la regione portuale 
londinese) nel maggio del 196S 
metlendo seri dubbi sulla si-
curezza di talc tipo di impre-
sa. Dopo secoli di minterrottt 
espansione in superftcte, ne
gli ultimi died anni la metro-
poli ha cominciato ad allnn-
garsi verso Valto. Segno ch3 
lo spazio scarseggia. Confer-
ma anche dell'accresciuta cor-
sa speculativa che minaccia 
il futuro della citta. Vn libro 
di recente pubblicazione a fir-
ma deliesperto finanziario del 
«Times» fornisce una lista 
di uomtni di afjari dwentati 
mtliardari dalla fine del 'W 
ad oggi. I «r vuoti» lasciati 
dai bombardamenti deU'uiti-
mo conflitto mondiale si so-
no rivelati mintere d'oro. H 
prima governo labunsta avc-
va bloccato le costruzwm di 
uso commerciale per accor-
dare prioritd alle abttaztont 

11 vincolo venne aboltto dm 
conservatori nel 1954. Si spa-
lancava di colpo un mercato 
tumultuoso. Per i neo-miliar-
dari dell'edtlizia fu come una 
licenza a stampare danaro. 
Oggi c'e un'eccedenza di ne-
gozi e uffici. Rimangono $/-.•• 
ti per anni ma i mercanti edi-
li possono permettersi d'at-
tendere perche la continua ri 
mlutazione del capitate inve 
ttito compenta largamente il 
mancato guadagno Vi sono 
anche molte abitarkmi nuote 
e I'apparente « penuria » cosi 
creata serve a mantenere p.r-
tificialmente elevato d Itvel-
lo delle pigioni. I « senza tet-
to» (un mUione circa in tut
to il paete) le occupano, vi si 
barricano dentro. J tnovhnen-
to degli «r tquattert * fcoloro 
ch$ rtvendicano t diritU del 
eprimo occupant** tu una 

proprieta abbandonata) st e 
diffusa. Nel tentativo di slog-
giare gli «intrusi * le autori
ta impiegano « baifi//s » fu&cie-
rt) privati che prendono in 
appalto la commissione e ado-
perano le maniere forti. Con
tro gli * hippies» e per la 
prima volta entrata in azto-
ne la polizia. Gli scontri sono 
frequentt. La sttuazione degli 
alloggi e stata definita «al-
larmante» dal governo stes-
so. Un sondaggio mmisteria-
le aveva rivelato nel 1967 che 
4 case su 10 in tutto il pae-
se sono « inadeguate ». Cioe: 
su un totale di IS milioni e 
700 mila dtmore, 6 milioni e 
300 mila mancano dt uno o 
piii requisiti essenzmli come 
aequo corrente. elettricita, ba-
gno, w.c. ecc. Un miltone e 
800 mila sono state ufficial* 
mente condannate come ina-
datte aU'abita2ione. L'obbieKi-
vo governativo di mezzo mi' 
Hone di alloggi nuovi all'an-
no (di per se gia insufficient 
te a coprire il fabbisogno -ior-
rente) rimane lontano. 

II 38° o della popolazione :«• 
glese ha una casa di proprie
ta (nella stragrande maggio-
ranza a riscatto), tl 28°Q ha 
un alloggio comunale, il 30'* 
e in affitto da privati. La * de-
mocrazta dei proprietari di ca 
sa» e un'immagine assai l-> 
gora. IM realta e che un muc-
chio di gente lavora tutta la 
vita per la perpetuazione di 
un ststema finanziario che fa 
capo alle grandi corporazio-
ni. Un prestito-casa di 4 mila 
sterline (6 milioni di lire per 
una minuscola quattro vam) 
all8 e tre quarti per cento in 
60 anni significa un rimbor-
so sette volte superiore alle as-
sicura2ioni e alle societa edtlt-
zie: I 21.182 (31 milioni e 773 
mila tire J. E' un oner* dt 40 
mila lire al mese — dall'im-
zio della vita lavorativa alia 
tomba — agevolato solo dayli 
sgravi fiscali che lo Stato con
cede a chi usufruisce del mu-
tuo. All'altro estremo. per i 
padroni e te societa immobt-
Itari, il « boom » degli affiiti 
continua indisturbato: i labu-
risti hanno limitato il potere 
di sfratto del »landlord * 
(proprietario) ma nun hanno 
realizzato il completo contral
to delle pigioni. Quella edi-
lizia registra i profitti piii al-
ti di tutta I'industria mentr* 

riduce la torza-lavoro (&• t* 
meno negli ultimi due anni) 
e tnnalza la produzione f!•*• 
in piii). I lavoraton edtli non 
hanno sicurezza di impieao 
(nei cantieri estste un vero 
e proprio * mercato delle 
broccia »). subiscono la piii al-
ta percentuale di infortunt, 
devono lottare duramente per 
strappare aumenti che non 
tengono il passo col costo del
la vita. Londra e la Mecca del 
guadagno per gli impresari in 
ogni genere di costruzioni: 
blocchi d'ufiici « shopping cen
tres », appartamenti di lusto. 
case popolan. Sul piano com
merciale I'atfansmo e lo sfrut-
tamento raggiungono tl massi-
mo nel settore delle canter* 
ammobiliate con affitti dalle 
50 alle 100 mila lire al mew 
per due stanze e servizi. Vn 
20*« della popolazione del cen
tra londinese vive in queste 
II 4°« abita in condizioni di 
« superaffollamento ». 

Frattanto e molto di mode 
parlare del « futuro della m?-
tropoli» tmmaginare strode 
multiple, autostrade a vari li-
vellt. recinti pedonali mono-
rotaie e alveari d'abitaziorn 
razionali per la « Londra del 
2000 » tutte quelle cose — *ff 
somma — che provocano il 
facile entusiasmo del giornaii-
sta frettoloso quando sono 
esposte in plastici levigatt, nv 
tidi grafici e cifre altisonanti. 
Ma le soluzioni tecniche at 
problemi della residenza, an 
servizi del lavoro e delle co-
municaztoni rimangono astrat-
ti finche non mcludono, nella 
loro complessita, tutto il tes-
suto sociale da cut sorgono e 
finche non incontrano i reali 
bisogni di questo. Come per 
altri centri di uguale impor
tanza, su Londra grata u-i 
doppio pericolo di decadenza 
urbana: I'alta densita e la con-
gestione del traffico. 

Esistono gia i segni dell'una 
e dcll'altra. Vi sono sempre 
stati: Londra non e una citta 
ma una giungla di abitazio-
ni dilatatasi a macchia d'oho 
su un'intera regione. Dal pun-
to di vista urbamstico e w*u 
aberrazione. Tanto piii decisi
ve sono quindi le scelte che 
si vanno compiendo per il sun 
avvenire. La sfida e formida
ble. 

Antonio Bronda 

Paolo Alatri nella presidenza 

Adamoli segretario 
di ItaliaURSS 

II Comitato Direttivo della 
Associazione italiana per i 
rapporti culturali con lUnio-
ne Sovietica — informa un 
comunicato — ha dovuto esa-
minare con rammanco la ri-
chiesta del prof. Paolo Ala
tri di essere esonerato dal suo 
ineanco di segretario gene-
rale deU'Associazione a causa 
dei suoi impegm universitari, 
Pur rendendosi conto delle dif-
ficolta che il prof. Alatri m-
contra nell'assolvere il suo in-
carico, il Comitato Direttivo, 
dopo ampia discussions che 
ha investito anche problem! 
di direzione dell'Associazione, 
ha respinto aU'unanimita le 
dimissioni ritenendo che l'ope-
ra del Drof. Alatri sia stata 
e sia assai importante ai fi-
ni dello sviluppo dell'Associa
zione e specialmente ai fini 
della sua attivita rivolta 
al mlglloramento degli scam-
bi culturali tra i due 
paesi e al promovtmento del
la conoscenza e dello studio 
del mondo sovietico. 

Ciononostante il prof. Ala
tri ha ulteriormente insistito 
nella sua richiesta sottolinean-
do rimpossibilita di assolve-
re con la necessaria continui
ty i suoi impegni. In questa 
situations il Comitato Diretti 
vo dell'Associazione ha propo
sto al prof. Alatri di prose-
guire la sua attivita conti-
nuando ad occuparsi partico-
larmente delle iniziative cultu
rali, ed ha invitato percib i 
componenti della Presidenza a 
volerlo cooptare nella medesi-
ma. Dopo che il prof. Ala
tri, ringraziando per la fidu-
cia dimostratafli, ha dichia-
rato di gradlra tale propoata, 
e stato aletto il nuovo Segre
tario Generate deU'AMOCiasio-
ne nella persona del sen. Ge-
lasio Adamoii. 

II Comitato Dlretttro, per il 
tramite di numeroal interven
ti e con questa rieotusione fi
nale, ha lnteao, neU'occaaiona 
di questo awicendainento, eon 
farmer* ptcnamente Panposta-
aione a rinairtuo della sua at
tivita approvati nell'ultkno 
Concreaao neetonaW a ai qua
il ai aooo aampre uniforms-
tl Comitato Diratthro a Sefre-
teria. Net futoro questa atU-
v4ta dovra mlrare a compie-
tar* la reeJisaasione dai pro
gramme bilateral* 41 

bl approvato congiuntamente 
dalla Associazione Italia • 
URSs e dalla consorella As
sociazione URSS . Italia, ad 
estendere 1 collegamenti coo I 
piii vasti strati intellettuali e 
popolari. a migliorare la dif
fusions delle due riviste della 
Associazione « Rassegna Sovie 
tica» e « Realta Sovietica » 
e a realizzare, in occasione 
del centenano della nascita, 
una sene di iniziative di va-
rio tipo intese a ricordare. 
studiare e valutare la figura 
e 1'opera di Lenin che, gui-
dando a compimento u proces
so rivoluzionario in Russia, 
ha determinato una svolta de-
cisiva della storia modema 
verso l'emancipazione dsi po-
poli, la costruzione di una so
cieta. nuova avente a prota
gonist! l lavoraton. II Comi
tate Direttivo, valutando pos:-
tivamente 1'opera finora svol
ta dall 'Associazione e ancne 
il quadro generale dei rap
porti tra i due pawsi, espri-
me la sua volonta di concor-
rere, nel centenano di Lenin. 
a stimolare in Italia un piii 

approfondito studio del prows-
si e delle vicende che hanno 
reso la figura e 1'opera di 
Lenin un comune patrimonio 
della civilta contemporane*. 
un deposito singolarmente vi
vo ed efftcace di analisi tec-
riche e di azione pratiea cui 
occorre guardare con lo stes-
so spirito di innovazione cri
tic* che lo costrul. 

A questo fine il Comitato 
Direttivo della Associazione ha 
nvolto un appello perche il 
centenario di Lenin costituisea 
al tempo stesso un rtpenaa-
mento rigoroso. civilmente im-
pegnato e responaabile delle 
coordinate fondamentall del 
mondo contemporaneo di cui 
sono oggi eaaenxiall aiementl 
1'eguacHana* dei popoli nei* 
la direxione del proprio daatk 
no e nella fruixione della ci* 
vilta, la partectpajdone del la-
voratori alia direaione aoclale, 
rindipenaensa e sovranita del
le naaioni. tl rtpudlo della 
guerra di conquista. della ao-
praffaiione, del raasiamo, del-
l'lntenrento armato contro il 
diritto di autodeclaione dei pa> 
poll, la affartnaalon* di un 
corao nuovo di libtrta poliat-
ca. economic* • social* ear 
tutti gli uommi • per m I 

) 


