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Suite rive della Moldava un avvenimenfo 

slorico per il movimento rivoluzionario 

A PRAGA 
In un palazzo del 17° secolo dovuto all'opera 
deH'architetto italiano Carlo Lurago, si tenne 
airinizio del 1912 la sesta conferenza del 

partito socialdemocratico russo 

Dal nostro corrispondente 

PRAGA, mot co 
Durante tutto il lungo pe 

rlodo dell'emigrazione Le 
nm si t>erv\ di Praga quale 
base di « copertura » per il 
collegamento sia con la fa 
migha che eon il movimen 
to rivoluzionario russo Egh 
era a Pang) a Monaco a 
Lipsia, ma per tutti, ufficial 
mente, si trovava sulle rive 
della Moldava Tra 1 suoi 
molti soggiorni praghesi — 
la prima volta venne qui 
nel 1900 — il piu importan 
te e senza dubbio quello 
del gennaio 1912, perche 
eollegato con la sesta confe 
renza del partito socialde 
mocratico russo, che, ap 
punto, si svolse nella casa 
del popolo di questa cittn 

Da pochi giorm 1 praghe 
si avevano salutato 1 anno 
nuovo La gente — furoreg 
giavano i collettom e le 
bombette — viveva 1 suoi 
glorni nel turbinio dei val 
zer e delle orchestre dei 
cafe chantant Nelle strade, 
a stento, 1 primi tram ten-
tavano di sorpassare le vec 
chie carrozze Intanto in un 
antico palazzo nnascimen 
tale della via Hybernska — 
in pieno centro cittadino, 
proprio di fronte alia Tor 
re Polvenera — si svolge 
vano in tutta segretezza 1 
febbrili preparativi per la 
conferenza In quel palazzo 
del 17° secolo e dovuto al 
l'opera dell architetto ita
liano Carlo Lurago, erano 
ospitate la casa del popolo 
e la redazlone del giornale 
operaio -11 diritto del po
polo > Era stato deciso che 
i delegati russi si sarebbero 
nuniti in una saletta del 
secondo piano di queH'edifi-
cio E cosl awenne 

La sesta conferenza pra-
ghese del partito socialde
mocratico russo fu un av-
venimento di capitale 1m 
portanza nella storia del mo 
vi men to operaio internazio 
nale Ma qual era lo scopo 
di tale conferenza9 Nella 
socialdemocrazia russa era 
no venutl a maturazione i 
contrasti tra bolscevichi e 
menscevichi, sia sul piano 
ideologico che su quello po 
litico Nel 1903, al secondo 
congresso furono poste le 
basl del partito bolscevico 
Nel frattempo — senvera 
poi Lentn —- «con i men 
scevichi siaino stati formal 
mente uniti nel partito so
cialdemocratico per alcuni 
anni, dal 1903 al 1912, sen 
za mai cessare pero di con 
durre la lotta politica ed 
ideologlca contro di essi, 
come portaton di influssi 
borghesi nel proletariat e 
come opportunist! > Qum 
di Lenin eonvocd questa 
conferenza praghese per 
giungere ad una definitiva 
cniarifica?ione Ora, natuial-
mente, e molto difficile n 
eostruire le fas! organizza 
tive dell'incontro, poiche 
ogm cosa si svolse in gran 
segreto ed l partecipanti 
sono quasi tutti morti Di 
materiale scntto esiste ben 
poco perche durante i lavo 
ri della conferenza non ven
ne fatto nessun verbale, le 
ricostruzioni si basano quin 
di in gran parte su ricordi 
personah e sui rapporti nn 
venuti negh archivi di po 
Uzia 

La preparazione dell in-
contro praghese venne cu 
rata in Russia da una spe-
ciale commissione diretta 
da Sergei Oidzomkidze 
Quando Lenin che si trova 
va a Pangi vide che la co 
ea era ormai possibile nel 
novembre del 1911 fece \ e 
nire a Praga Pjalnieky uno 
del membn della commis 
sione, affinche risolvesse 
•ul posto tutti i particolan 
necessari Ma perche Lenin 
scelse Praga quale sede del 
la conferenza? Di motivi ce 
n'erano parecchi in primo 
luogo la relativa vicinanza 
dei conflni russi Poi in 
questa citta slava i delega 
ti non avrebbei o destato 
particolare atttnzione come 
sarebbe potuto accadcre al 
trove E inoltre qui i profu 
ghi e gh esuli russi non 
erano cosi numeiosi come 
in altn PaeM europei e 
quindi vi erano meno spie 
e agenti dello zar Infine 
Lenin conosceva il presi 
dente del comitato centrale 
esecutivo del partito social 
democratico ceco, Antonin 
Nemec 

Pjatmcky si nvolse pro
prio a Nemec consegnando 
gli una lettera di Lenin m 
cui gli Lomumcava la deci 
sione di far s\olgere a Pra 
ga, in loima segreta la 
conferenza socialdemocrati 
e« panrussa e gh chiedeva 
ijj provvedere a tutto 1'oc 
torrente peiche, 1 incontro 

potesse reahzzarsi I social 
demociatici cechi accolsero 
la nchiesta e Pjatmcky fu 
messo da Nemec in contat 
to con due funzionari del 
partito Con l'ausilio di que 
sli fu preparato un piano 
dettagliato II russo quindi 
raggiunse Lipsia da dove 
comumco a Lenin a Pangi 
che la missione praghese 
era andata a buon fine 

Cosi tra la fine di dicem 
bre del 1911 e 1 mizio di 
gennaio comineiarono a giun
gere ta Praga l delegati 
russi Alcuni via Lipsia, al 
tn attraverso Pangi, ma 
tutti eon viaggi pieni di 
difificolta e pencoli Ne giun 
sero diciotto Alcuni furo 
no presi dalla polizia za 
rista ancor prima di espa 
triare e quindi si dovette 
pensare a sostituirh E fu 
m questa fase di frettolosa 
ricerca che la polizia russa 
riusci a insenre tra I dek 
gali due confidenti La mag 
gior parte dei delegati ri 
cevette istruziom solo a 
Lipsia, dove seppero che 
avrebbero dovuto raggiun 
gere Praga e presentarsi 
alia casa del popolo in via 
Hybernska A Praga I rus 
si vennero sistemati dai so 
cialdemocratici cechi in pic 
coli alberghi fuon mano o 
in case private, presso com 
pagni fidati 

In base ai ricordi di uno 
dei delegati Onufriiev mor 
to nel 1967 Lenin arnvo a 
Praga la sera dell 11 gen 
naio Ancora stanco del 
viaggio si rec6 a visitare i 
suoi compagm all'hotel Bel 
vedere Dove il capo nvolu 
zionano russo abbia preso 
alloggio e stato per molto 
tempo tin mistero Da testi-
monianze dell'epoca si era 
potuto solo accertare che 
per qualche tempo aveva 
abitato aU'hotel Myska, na-
turalmente con documenti 
falsi, come del resto anche 
tutti gh altn Ora e stato 
accertato che egli abitd an 
che al numero 14 della via 
Reznicka, ospite di Pelr 
Datlov, un vecchio amico 
bolscevico emigrato dalla 
Russia dopo il 1905 

La conferenza ebbe mizio 
il 18 gennaio e dur6 dodici 
giorm II 31 gennaio I so 
cialdemocratici cechi orga 
nizzarono una nunione con 
l delegati russi Quella stes 
sa sera Lenin part) per 
Lipsia, dove il giorno se 
guente doveva partecipare 
ad una importante nunione 
Anche gli altn delegati al 
la spicciolata come erano 
giunti comineiarono ad an 
dar via da Praga Per dodi 
ci giorm la maggior parte 
delle persone che frequen 
tavano la casa del popolo 
non sospettarono neanche 
lontanamente quello che 
stava accadendo in quella 
piccola sala al secondo pia 
no, !e cui finestre davano 
sul cortile interno era na 
to un partito operaio rivo
luzionario Liquidata la for 
male umta con 1 mensceu 
chi vemva confermata defi 
nitivamente 1 esistenza auto 
noma del partito bolscevico 
La conferenza elesse il nuo 
vo comitato centrale, umfi 
cando sotto la sua direzione 
tutte le organizzaziom ille 
gah del partito che agivano 
in Russia, dando al partito 
chian compiti ed obiettivi 

Nonostante la conferenza 
fosse stata preparata con 
tutte le cautele e tutti gli 
accorgimenti necessari ne 
erano a conoscenza sia la 
polizia zarista che quella 
asburgica Una delle due 
spie che la polizia russa era 
nuseita a far passare tra 
i delegati un certo Mill 
novsky, invio regolarmente 
a Mosca van lapporti sul 
1 andamento della conferen 
za Anche la polizia praghe
se aveva incancato un suo 
agente di seguire la situa 
zione e nfenre Comunque 
non si ebbe alcun interven 
to duello 

[] palazzo della via Hv 
bernska do^e si svolse que 
sta storica conferenza ospi 
to la sede del partito social 
democratico cecoslovacco fi 
no al 1948 Oia e stato tra 
sformato nel museo Lenin 
di Praga il piu importante 
di questo lipo fuon dei con 
fim dell Unione Sovietica 
Vi sono raccolti, in ventisei 
sale, migliaia di documenti 
sul movimento operaio Ci 
sono anche delle registra 
zioni con la voce di Lenin 
Ma quella stanza del secon 
do piano dove si s\olse la 
conferenza t incora arreda 
la con la sempheita di 58 
anni fa un armadio nn ta 
volo poche scdie e su un 
piedistallo un busto di Car 
lo Marx 

Silvano Goruppi 

INIZIAMO A BOLOGNA UNWHIESTA SUI PROBLEMS DEL DECENTRAMENTO COMUNALE 

Mini-Gmsiglt maxi-democrazia 
Un'esperienza che dura ormai da sei anni — Inizia ora il secondo tempo — L'obbiettivo ravvicinato e quello delPautogestione 
comunitaria, su scala di quartiere, dei servizi comunali — La « bozza problematica » del bilancio — Come avviene la discus-
sione e come e regolata la partecipazione dei quartieri alia sua preparazione — I rapporti tra le forze politiche 

LA CITTA VERTICALE 

II plastico della 
stesso a edificio 

cltti verticals che ha vinto II concorso di Cannes Nella foto sotto il titolo 
i visto di prospetto 

BOLOGNA marzo 
Ammmistiaie Bologna sen 

za I consigh di quaitiere sa 
rebbe oggi lmpensabile Lo 
spano clie essi si sono cieati 
nella vita della citta e ormai 
tale da costituire una realta 
mdiscussa dalla quale non si 
potra piu legiedne Non che 
tutti i pioblemi del decentra 
mento democratico siano ri 
solli benmteso A nessuno 
\errebbe in mente di sostener 
lo e d altrn canto questa e 
una di quelle espcnenze che 
proprio perche lianno messo 
ladici nella uta reale tiova 
no assai piu spesso terrem 
nuovi in cui piopagarsi che 
pioblemi da pntere nsolveie 
una -\olta ptr sernpie Ma 
in questi anni molte delle de 
cisioni piu impegnative che 
sono state assunte per la Bo 
logna di oggi e eh domani 
portano 1 impronta di cio che 
attraverso i consigli di quar 
tiere la base popolaie ha 
esptesso in termini di bisogni 
collettivi diventati coscienti di 
aspira7ioni di volonta di de 
cisioni 

Quando vennero insediali 
set anni fa i consigli di quar 
tiere avevano dmanzi un fu 
turo tutto da costruire La 
dehberazione unamme del 
Consigho comunale che h ave 
va creati rappresentava il 
punto di appiodo di lunghi 
anni di ricerca di travagho e 
di elaborazione in cui si era 
no principalmente impegnate 
le forze politiche di ispnazio 
ne sociahsta e cattolica nella 
totale autonomia delle proone 
posizioni e in un reciproco 
sforzo di superamento delle 
contrapposizioni meccaniche 
tra l nspettivi ruoli di mag 
gioranza e di opposizione L i 
dea fondamentale fu quella di 
dar vita non soltanto e non 
tanto ad un decentramento di 
uffici e di mansioni burocra 
tiche del Comune bensi ad 
an decentramento politico de 
mocratico che attabuisse com 
piti autonomi e responsa 
bihta creative a rappresen 
tanze loeah dei cittadim, in 
tese come orgam istituzionah 
capaci di espnmere le esigen 
ze e le volonta comunitane 
di partecipare m pnma per 
sona e di promuovere la pai 
tecipazione pubbhea piu lar 
ga possibile alie decision! e 
alle scelte dell Amministiazio 
ne comunale 

Ne conseguirono la suddivi 
sione della citta m quattor 
dici quartien penferici, ai 
quah se ne aggiunsero in se 
guito altn quattro per il cen 
tro stonco e 1 istituzione di 
altrettanti consigli di quartie 
re composti ctascuno di ven 
ti membn eletti dal Consigho 
comunale pioporzionalmente 
ai voti ottenuti da ciascuna 
lista Alia presidenza dei con 
sigh loeah vennero messi gli 
aggiunti del sindaco 

II nuovo assetto democrati 
co cui 1 Amrmmstrazione bo 
lognese ha dato 1 avvio, ebbe 
dunque quelia precisa matri 
ce ideale e pobtica successi 
vamente naffermata piu vol 

te — come orientamento di 
fondo e punto feimo di un 
prousso che e peialtro di 
elaborazione continua — dal 
le for^e che se ne sono rese 
conesponsabili e garanti Ma 
il funzionamento concreto le 
foime di gestione di questa 
stryttuia decentrata che na 
sce\a dtl tutto pnva di mo 
delh antenon o anche soltan 
to di analogie nessuno voile 
per accordo comune prefigu 
laih perche do\evano co 
struirh in primo luogo i quar 
tien i consigh e gh aggiunti 
che erano stati designati dai 
parti ti ed eletti dal consigho 
comunale uomini donne e 
gio\am di ogm estiazione so 
ciale buona parte del quah 
si tro\avano a fare a quel mo 
do la pnma espenenza di \ita 
pubbbca 

Tutto il lavnio fatto in que 
sti anni con l suoi alti e bas 
si e andato avanti costante 
mente un passo dopo laltio 
neila direzione giusta da! mo 
mento che ha poitato i quai 
tien a volei contare sempre 
di piu ad acciescere nella \i 
ta reale nei loio rappoiti con 
la gente e in quelli con le isti 
tuziom il propno peso di stru 
menta di partecipazione demo 
cratica, di potere autonomo 
di decisione Cosi oggi in 
quello che a Bologna viene 
chiamato il secondo tempo del 
decentramento lo obbiettivo 
ravvicinato e quello dell auto 
gestione comunitana su sea 
la di quartiere dei servizi co 
munali attinenti alia scuola 
all assistenza e ai servizi so 
ciah ai campi sportivi e di 
gioco e ai giardmi, alia vi 
gilanza urbana 

Se 1 obbiettivo piu avanzato 
si pone per questi setton — 
che del resto costituiscono una 
parte molto cospicua deli in 
tervento comunale complessi 
vo — e perche I consigh si 

sono misuiati Tin dill ini7io | 
con I pioblemi delle colletli | 
vila che in tali setton nen 
tra no e quindi si sono foi 
mata qui un espenenza piu 
matuia che in altn campi 

Ma non per questo il lavo 
ro dei quartien si carattenz 
za in ambiti settonali e cir 
coscntti La progressione del 
la loio capacita di mtervento 
li ha condotti fase per fase 
ad abbracciaie la situazione 
globale della citta il suo pre 
sente e le prospettne del fu 
tuio come cercheremo di 
esemphficare E ogm piogies 
sione di conoscenza si e su 
bito poitata dietro h volonta 
di far cornspondere ad essa 
nuove foime di mtervento de 
mocratico 

Prendiamo il caso esempla 
re del bilancio comunale 
Quando l quartien incomin 
ciarono ad esservi comteres 
siLi si adottd la procedura 
che sembrava la nugliore la 
piu dernocratica Dal Comune 
peivenua ai consigli un bi 
lancio ancora in bo/za di cui 
si sottohneava lelasticita 
chiamandola «bozza probie 
matica » e su di essa i quai 
tien esprimevano le pioprie 
valutazioni che poi la Giunta 
esaminava pnma di passare 
alia definitiva stesura del bi 
lancio da sottoporre al Consi 
gho comunale Fu cosi che l 
quartieri incominciarom a 
misurarsi con i problem ge 
nerali dell amministrazione le 
entrate le uscite le spese 
obbligatone e « lacoitative » 
le scelte degh ->stimenti i 
meccanismi delie progettazio-
ni dei mutui dei controlli 
Dopo essersi fatte le ossa i 
consigli domandarono di piu 
poiche sembrava loro che la 
«bozza» per problematica 
che fosse h ancorasse pur 
sempre ad una traccia gia 
precostituita La discussione 

Preoccupante comunicato medico 

Papa Cervi 
ancora grave 

REGGIO EMILIA 24 
Peimangono giavi le condiziom di papa Cervi ncoverato 

presso la chnica « Villa Walter » di S Dano d Enza dopo es 
seie stato colpito da una bioncopolmonite alia base destra 

Nel pomenggio di oggi l professon Molinan Tosatti e Ar 
bazza dopo aver visitato il 94enne padre dei sette fratelh 
fucilati dai nazifascisti hanno emesso un bollettino medico 
nel quale comunicano di a*er nscontrato U «persistere della 
gravita del processo broncopneumonico e delle condiziom car 
diocircolatone il paziente e soporoso ed admamico La pro 
gnosi nmane immutata » cioe * molto pesante e riservata » 

U processo broncopneumonico e in evoluzione e dunque il 
quadro tossico — ci ha spiegato il professor Barbazza — del 
1 organisrro di Alcide Cervi e superiore a quello verificato 
leri H controllo medico e comunque costante 

Una proposta per vivere nel futuro 
L'« edif icio » per cinquecentomila persone presentato da due architetti napoletani che hanno 
vinto il concorso internazionale di Cannes - Nove livelli per 300 piani - Utopia e speculazione 

Un concorso internazionale 
di urbanistica e di architettu 
ra pub svolgere una funzione 
positiva — malgrado le inten 
ziom degh organizzaton — se 
riesce a trovare fra 1 parteci 
panti degli intellettuah per 1 
quah H il gioco » non e ancora 
fatlo e a Cannes e successo 
qualcosa di simile 

II tenia era articolato secon 
do una doppia formulazione 
una ricerca sul progetto di 
una citta nuova e del suo 
sviluppo controllato, oppure 
una ricerca per una struttura 
che associasse la residenza 
gh uffici le mlrastrutture 
pubbhche ed l servizi da rea 
lizzarsi nel quadro di un pro 
giammd d nnnovamento di 
un centro di citta a popola 
zione molto densa 

Un anno fa era stata fatta 
una prima selezione e fra gli 
auton di quasi cento progetti 
provenienti da van paesi ne 
erano stati scelti quaUordici 
che avrebbero dovuto un an 
no piu tardi per un mode 
sto rimborso di 150 000 fran 
chi vecchi npresentare ap 
profondito II loro lavoro 

Fra I quattordici un solo 
progetto italiano quello di Al 
do Loris Rossi e Donatella 
Mazzoleni di Napoli, contro 
quattro tedeschi cinque fran 
cesi un brasiliano un porto 
ricano un mglese e uno jugo 
slavo Nella gmna di dicias 
sette membn i piu conosciu 
ti sono gh architetti Bekema 
Louis Kahri Le Ricolais May 
mont e Bruno Zevi ed Hen 
ri Lefebvre prolessore di fi 
losofia a Nanterre ed autore 
del libro « Le dioit a la ville » 

I progetti presentati posso 
no essere schematicamente di 

visi in due categorie quelli 
preparati per nspondere alle 
ncbieste die pur velatamen 
te gh oiganizzaton hanno Eat 
to cioe disegni per una produ 
zione di massa che condizioni 
ancora pm I assetto territona 
le e quelli preparati per ren 
dere piu evidente il contra 
sto fra 1 Utopia e la realty 
e dar vita in questo modo a 
matenali con forte contenu 
to polemico e promozionale 
Uno solo fra gli invitati, mti 
ne Hans Stegeman si e nfiu 
tato di portare il suo progetto 
dichiarando che «t futuri abl 
tanti devono partecipare alia 
orgamzzazione della citta In 
cui vivono solo 1 elaborazio 
ne concertata di questo sche 
ma conta per me Le forme 
architettomche non sono che 
mposte tecnicbe apportate da 
gli specialisti Lestetica delle 
soluzioni architettomche non 
mi interessa direttamente II 
progetto e la spenmentazio 
ne si situano a livello di un 
problema sociale lavorare con 
la popolazione non sopra di 
essa » 

II concorso e stato vinto 
dal gruppo italiano composto 
dagli architetti Aldo Loris Ros 
si e Donatella Mazzoleni di 
Napoli che lo hanno prepara 
to assieme ad un gruppo di 
interdisciphnari II loro pro 
getto consiste in un edificio 
gigante una colhna artificial? 
lunga un thilometro ed alta 
ottocento mari e con uno 
spessore medio di 48 metri 
E una proposta dello svilup 
po della citt& in verticale do
ve le vane funzloni tradizio 
nali sono tutte integrate La 
crisi attuale — precisano gli 
autori — ri\ela il fallimento 

della estensione onzzontale 
dell urbanesimo che ha il cen 
tro della citta al di fuori del 
la possibile utenza della mag 
gior parte degh abitanti che 
sono in questo modo condan 
nati ad una situazione di in 
fenorita La struttura vertica 
le assicura al contiano la 
prossimita del centro e la cit 
ta presenta una umta di strut
tura e di forma che permette 
ii recupero totale dell area 
agncola 

Ognuno puo respirare ana 

p ira avere a disposizione un 
p-i rama totale 

Nu primi cinque piani (lo 
edificio 6 suddiviso in 9 li 
velli e oltre 300 piani) b si 
stemata la citta vera e pro 
pna al secondo livello il 
centro commerc ale con i mer 
cati generali al terzo LI cen 
tro ammimstrativo e politico 
e sopra il centro culturale con 
1 universita 1 musei i teatri 
gh auditorium Infine al quin 
to livello a 140 metri d altez 
sa U centro di divertimenti 

comprendente un parco pub 
bhco un giardino zoologico e 
attrezzature sportive 

Gh ultimi quattro livelli per 
un totale di 207 piani sono 
destinati alia residenza com 
pletata dalle relative zone di 
servizi commercial] scolastici 
e culturah necessari alia vita 
quotidiana in modo da for 
mare dei quartien organlci 

Alia sommita dell edificio 
citta e previsto un comples 
so di divertimenti compren 
denti solarium e terreni per lo 
esercizio dello sport 

All interno della citta si cir 
cola attraverso collegamenti 
verticali meccamzzati onzzon 
tali con tappeti scorrevoli e 
diagonali con scale mobili in 
maniera da ncuperare total 
mente la dimensione pedonale 

La citta che pu6 sorgere in 
prossimita della costa e delle 
montagnc e costituirne larti 
ficiale prolungamento puo 
crescere hnearmente perche e 
concepita secondo una trama 
reticolare 

La cellula di base e costi 
tuita da metri 2 50 di lato che 
contnbuisce a creare una 
struttura elastica che si adat-
ta alle esigenze di ogni abi 
tante Certi ediflci come il 
teatro e il museo dato il ruo 
lo funzionale e simbolico oc 
cupano dei vasti spazi e nan 
no delle forme specifiche Nel 
1 edificio con i suoi 38 440 000 
metri cubi alloggiano 250 000 
persone e sono sistemati tut-
ti 1 servizi urbam per una po 
polazione di 500 00O abitanti 

Gh auton hanno dichiarato 
che il loro lavoro 6 una ricer 
ca teonca la quale non e appli 
cabile che in una societa socia 
lista perchfe la loro citttl strut 

tura suppone m effetti 1'ugua 
ghanza di tutti gli abitanti e 
percib una society senza classi 
Nei successivi dibattiti e ne 
gli incontrl animati dai grup 
pi di student! che contestava 
no sulla base di slogan e di 
segm come «investire nella 
pietra » (e disegnavano monu 
menti tombali) oppure « men 
tre gli utopisti sognano per 
gli operator! economici nel 
1 anno 2000 le attuah mizia 
tive l imobilian bpeculano sui 
sogni del 1920 a Loris Rossi 
ha spiegato 1 indinzzo ideolo 
gico del proprio lavoro dove 
la elaborazione tecnologica la 
piu avanzata possibile e stata 
utihzzata per rendere ancora 
piu evident! i condizionamenti 
del sistema capitalista 

Men tre la maggior parte de 
gh altn concorrenti si e preoc 
cupata di attenuare le con 
tiaddiziom fra Utopia e real 
ta o cercando di mettersi di 
rettamente al servizio di que 
sta ultima o disegnando pro 
getti utopistici non reahzzabi 
1 con la ciUa. struttura degli 
architetti napoletani la con 
dizione ahenante nella quale si 
trovano gh urbamsti e emer 
sa in tutte le sue componenti 
Essa ha ongine infatti ha det 
to Loris Rossi 1) dallappio 
pnazione pnvata dei mezzi di 
produzione 2) dal controllo 
pnvato dell uso del suolo 3) 
dall esistenza di centn di in 
formaztone che si identificano 
con i centn di potere 

Senza una battaglia poiitl 
ca e culturale contro questi 
aspetti non e possibile costrui 
re la cittk del domani 

f. b. 

investi tutti l consigli e 1 am 
mimstrazione comunctle e il 
itsultato fu una innovazione 
piuttosto radicale 

Da due anni a questa parte 
infatti la pai tecipazione dei 
quartien alia formazione del 
bilancio awiene cosi Pnma 
di tutto essi claboiano auto-
nomamente le pioprie ucliic 
ste sulla base delle csigtnze 
loeah a cui asstgnano una 
grdduatoiia di puoril^i Lin 
sieme delle nchieste dei quar 
tien \a alia Giunta che le 
tsamina unitainenle a quelle 
dei singoh asscssorati Su 
quella base si costi uisce la 
s bozza problematica» ch« 
poi ntoniri ai quartien ao 
compagnata da isposte spe
cifiche degh assesson tenutl 
a motivare i si o i no cht 
essi piopongono pei le rtclne 
ste che i quartien hanno I at 
to I quartien giudicano il tut 
to e le loro rephche utomano 
alia Giunta che piedispone 
defimtivamentc il bilancio e lo 
prestnta i l Consigho comu 
nale E un lavoio che pmta 
v id un quTdnnusiiL td i di 
granrie unpegno ptr tutu ma 
in questo modo Id patttupa 
zione dei quaitiui alia for 
mulazione deli alto piu impor 
tante dell amministia/ione e 
di gran lunga piu incisiva e 
vincolante di ura semplice 
consultazione o espressione di 
paren 

Partecipizione mcisiva e 
anche unitana peiche nella 
stragrandc nn^^i ranzi dei 
casi le nchiestc t le proposle 
concrete dti consigli sonn vo 
tate o a laighissima ma?gio 
lanza oppute allunanimiti 

E questa una caratttristi 
ca essenziale e un espenenza 
costante del decenti amento 
democratico in aito a Boflo 
gna la pie* alenza assoluta 
delle debberazioni concordi 
degh oi gam democratic! di 
base Ceito non mancano gh 
argomenti sui quah si venfi 
cano le divergence e lo scon 
tro politico Ma nel rappoito 
dei quartien con gh aspetti 
della vita reale su cui vogho 
no dire la loro parola e che 
sono problemi non elusibih ne 
mistincabih (1 assetto del ter 
ntono o la fabbnea che chiu 
de gli investimenti a largo 
raggio o la condizione del 
le peisone anziane) le foize 
politiche sanno tiovare assai 
spesso certo m un numeio 
assolutamente prevalente di 
casi il modo di incontiarsi di 
aiutarsi vicendevolmente a 
capire e a documental si di 
accordarsi di « sen ire » in 
sieme E cio senza cessare di 
essere forze politiche diveise 
e diversamente collocate co 
me partiti in lapporto alia 
amministrazione comunale e 
ai poten centrali 

E quando poi 1 organn di 
controllo lomano dt cui r re 
sponsabile il nnnistio dell In 
terno prende i bilanci co 
struiti dal basso in questa 
maniera e h ndimensiona a 
colpi di accetta (come ha fat 
to anche con 1 ultimo dal 
quale ha cancel'atn tra 1 al 
tio piu di mezzo miliardo dal 
le spest per seiuzi social] 
propno quelle che la volonta 
dei quartieri ha fatto hevita 
re in tutta la struttun dei bi 
lanci) la reazione degh or 
gam decenti ati e risoluta e 
corale Ed e una nsposta po 
htica che va alle ladici degh 
schemi e degh ordinamenti 
accentraton e auton tan che 
da piu di vent anni sopiavvi 
vono alia Costituzione di cui 
anche l massacn dei bilanti 
sono espiessione 

Cosi la rivendicazione di 
quelle nforrne che debbono 
cambiare 1 assetto e il luolo 
degh enti locali non meno di 
quello dello Stato tiovano un 
punto unitano di toi zd nei 
consigh di quaitieie che dtl 
nuovo commit e del nuovo 
Stato sono una testimonianza 
operante e quindi un he\ ito 
per la presa di coscienza di 
mighaia e mighaia di citta 
dim 

Luciano Vandelli 

Cinque redattori 

si dimetfono 

dal « Gazzettino » 

di Venezia 
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La piopneta dorotea del giw 
nale dc vencznno «11 G-azz* t 
uno s non la permes-fl CIK 
leditonale d saluto del d tt 
tore estaomesso Alberto Caval 
Ian uscisse nel suo teste mU. 
grale 

\nche U titolo — «Liben\ 
di stampa » - e stato mut 
in « Congedo » 

Ma tio clit t1 mportante s>t 
tolineire e rlie as,sene a ( 
vilhn bi d nottono dal <(li; 
zeltino » il reiittoie caiw 7 ip 
poai <d aim qmltio gionahsti 
l qual evidtnlemtiitc htiuio 
voluto mostnre di non cond. v 
dere aiui di nbelldis all im 
pro\ visa detision^ dt\ o ilato 
m-icaore dc di deferHlstrar« 
Ci i in 

file:///errebbe
file://-/olta
file:///L/LZI/
file:///nche

