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II problema 
sionismo 

Intervene nel dibattilo il corrispondente dall'lta-
lia di « Al • Hamishmar», organo del « Mapam » 

E' doveroso comphmen 
tarsi con il direttore del 
1 Unita per aver pubblicato 
il 18 febbraio nel posto piu 
prestigioso del suo giornale 
1 articolo di Luciano Ascoli 
« 11 problema Palestana » E 
senza dubbio una conferma 
del nspetto che i comumsti 
itaham nutrono per il libe 
ro confronto delle idee Io 
non sono, certo un membro 
del PCI, ma ntengo di avere 
I titoli per parteoipare ad 
un dibattito sulle questioni 
ebraiehe e israehane (sono 
da molti anni cornsponden 
te del quotidiano Al Hami 
shmar, organo del partito 
socialista di sinistra * Ma 
para >). Approfitto dunque 
dello squarcio aperto da 
Ascoli per dibattere alcuna 
punta nella questione pale 
stinese 

Intendo soffermarmi sulle 
ongvni del movimento siom 
sta, e va detto subito che 
chi lo vuole ndurre ai po
groms nella Russia zansta 
pecca imperdonabilmente 
contro le piu elementari re 
gole di ricerca stonca Ba 
sterebbe nvolgersi alia let 
teratura pohtica e a quella 
non politica degh ebrei alia 
loro saggistica politico socia 
le che per un secolo intero 
•ntlcipa il sionismo, per sco 
prire le sue vere radioi 
Prondiamo, per esempio le 
opere dei giganti della lette 
ratura yidisc Mendele Mo 
cher Sefarlm e dopo di lui 
Scialom Alechem, tutti e 
due non siomsti 

LI tema dominante e ose 
rei dire unico, del loro sen 
vere, e 1 anomalia sociale 
delle masse ebraiehe il fa 
moso « Luftmensch » 1 uo-
mo ebreo sospeso nell aria 
nel vuoto, staccato comple 
tamente dalle strutture pro 
duttive dell'ambiente in cui 
vlvevfl, l'uomo della citta 
dina scialom • alechemiana 
lehupetz (cosl alluelnante 
nelle pitture di Chagall ) 
con le f antastachene di « To 
via il lattalo > e del prover 
biale Menaehem Mendel Un 
popolo senza terra, senza 
contadini, senza un proleta 
riato industriale, un popolo 
senza una base sob da sotto 
i pledi, un popolo di miliom 
di • Luftinenschen », di lum 
penproletari A dd vanno 
aggtunte le persecuzioni e 
le diserimfnazioni di carat 
tere antisemita e, dall'altra 
parte, le aspirazloni delle 
genti ebree di conservare e 
svUuppare una cultura pro-
pnamente ebralca, e tanti 
altri fattori che non posso 
enumerare per maneanza di 
spazio 

• Essere un popolo pari 
igli altri» — e uno del mot 
tl politic! che commeaano ad 
affacciaMi nella letteratura 
politic* ebraica di quel tern 
pi Ne scrivono, parecchio 
tempo prima di Herzl, Kali 
seier e Pinsker, ne scrive 
Hes cne per la sua opera 
« Roma e Gerusalemme» 
prende come spunto e in 
citanwnto U Risorgimento e 
1'unita d'ltalla Inoltre, non 
bisogna dimenticare che 
l'ambiente in cu) si svolgeva 
la vita delle larghe masse 
ebraiehe erano paesi di 
grandi tension! rivoluziona-
rie: la Russia, la Polonia la 
Galizia. Ed era piu che na 
turale che la gioventu ebrai
ca comindasse a versare 
nella grande problematica 
della • anomalia > ebraica le 
verita emaneipatnci e socia 
II dell'ambiente politico so
ciale in cui viveva, pensava 
ed operava Sionismo dun 
que come trasformazione 
non solo produttivo-struttu 
rale ma anche sociale e mo 
rale dell uomo ebreo E* \e 
ro, v'era una grande dose di 
utopismo in tutto quel pen 
siero la lontana, misterio-
sa Pales tin a come • tavola 
rasa • per un nuovo assetto 
sociale del popolo ebxaico, 
ma non solo per questo, non 
solo contadini, metallurgici 
e facchini ebrei, ma anche 
un nuovo uomo ebreo con 
le dimension! moral] nvolu 
zionane, con un nuovo co-
dice di vita comunitana, 
con nuove relazJoni fra i 
gessi, 1 abollzione della pro-
prieta privata, un uomo vi 
cino alia natura, non ahena 
to, coropletamente diverso 
da quello del ghetto ucrai 
no, russo, polacco gahziano, 
daU'ebreo di Iehupetz 

Non erano, per la verita 
1 soli orientamenti del sioni 
smo nascente, ve ne erano 
anche di piu semphcistici, 
chiamiamoli < reazaonan» 
uno Stato ebraico modellato 
suil'esempio classico con un 
eserato ebraico, con una po 
lizia ebraica con berretti e 
doganieri ebraici, magari 
con delle guerre ebraiehe 
(il movimento «revisiom 
sta » di Zabotinsky) Ma sta 
di fatto che 1 impronta del 
1 ideatismo sociale e morale 
progressista carattenzzo il 
grosso del movimento sioni 
sta durante le sue fasi ini 
rial! ed anche piu tarda 

Sara utile, spe&almente 

per chi vuole tacciare il sio
nismo di macchinazioni Lm 
periahsto colonialists, ncor 
dare che la realta ebraica 
della Russia (che diede l na 
tab al sionismo), propria 
nelle sue enormi difficolta e 
nella sua «anomaha » fu 
assai vivacemente discussa 
dai massimi capi della Rivo-
luzione d Ottobre Lenin 
stesso polemizzava non solo 
col « Bund » il partito so 
cialista ebreo antisionista 
che ruendica\a pero una 
« autonomia » per le masse 
ebraiehe nell ambito della 
realta post nvolu sion aria 
ma ebbe delle discussiom 
vivaci anche con il « Poale 
Sion di Sinistra •, un parti 
to che come dimostra il no 
me stesso, si nchiamava 
esplicitamente a « Sion » 
cioe alia Palestana nel 
suo programma politico as 
sai spinto dal lato socialista 
nvoluzionario II partito 
Poale Sion di Sinistra conti 
nuo ad esistere e svolgere 
la sua atbvita ancora per 
alcum anni dopo la nvolu 
zione 

Non solo il problema del 
la * anomaha» ebraica e 
del suo risanamento con del 
metodi che oggi si potrebbe 
l o def inire « siomsti » cioe 
attraverso la concentrazione 
di un numero consistent^ di 
ebrei su un «territono na 
zionale > occupo per parec 
chio tempo gli organi cen 
trail del partito bolscevico e 
del giovane Stato sovietico 
Se il direttore dell Unita e 
d accordo io mi offro a rac 
contaie un gioino sulle pa 
gine del suo giornale le in 
teressantissime vicende del 
le discussiom svoltesi in se 
no al Politburo sovietico sul 
la opportunity di creare un 
nucleo terntonale ebraico 
nella Crimea Le sorb di 
questo progetto furono risol 
te negafctvaraente piu che 
altro a causa dell'opposizio-
ne di Stalin e Molotov Cio-
nondimeno, delle prove per 
nsolvere almeno parzialmen 
te l'« anomalaa > delle foltis 
sime masse ebraiehe del-
rUcrama sovietaca furono 
fatte lo stesso attraverso al 
cum insedjamenb nella stes 
sa Crimea E per conoscen 
za e buona pace di quelli 
che accusano il sionismo di 
complicita con il coloniah 
smo per il fatto che 1 pnml 
villaggi ebraioi in Palestina 
ncevevano aiuti fmanziari 
dai Rothschild devo rivelare 
che gli insediamenti ebraici 
in Crimea furono anche es-
si finanziati pnncipalmente 
dalle organizzazioni filantro-
piche ebraiehe dea paesi ca 
pitalisti (dalla IKA-Jidische 
Kolonisation Organisation ed 
altre) 

Aiuti finanziari (pnnci
palmente in macchinano 
agncolo) furono pure da 
ti agli ebrei sovietaca ve-
nuti a msediarsi nella Re 
gione Autonoma Ebraica di 
Birobijan, pel lontamssimo 
Est sovietico La decisione 
degh organi supremi del 
l'Unione Sovietica di istitui 
re dopo lunghe esitazio-
m una Regione Autonoma 
Ebraica sigmfioa chiaramen 
te che 1 idea base del sioni 
smo di normahzzare l'« ano
malia • ebraica attraverso 
la concentrazione delle de-
classate masse ebraiehe su 
un «terntono nazaonale> fu 
fatta propria perfmo dallo 
stesso Stato sovietico, un 
fatto questo che toghe ogm 
valore ideologico alia con 
danna dell idea sionista vi 
sta come qualcosa di razzi 
sta teocratico scio\inista o 
che so io 

Naturalmente non e qui il 
luogo di soffermarsi sulle 
ragioni del tallimento di Bi 
robiian come «regione au 
tonoma ebraica » nonostan 
te 1 appoggio del potente 
Stato sovietico e in con 
trapposizione della grande 
popolarita della Palestina 
come punto di attraaone per 
cosl grandi masse di ebrei 
nonostante le mille difficDl 
ta che essa ha dovuto af 
frontare nel suo sviluppo 
Qui il discorso (ed anche 
una accurata anahsi m a m 
sta) ci porterebbe a soffer 
marci Itin^-imonte su dei fat 
tori stonci e sul ruolo del 
— chiamiamolo cosi — • mi 
to» stonco nel suhcoscien 
te delle masse popolan Non 
possnamo owiamente farlo 
in questa occastone 

Lo scopo di questo mio 
scntto e da dimostrare co 
me il sionismo abbia alle 
sue radici una fenomenolo-
gia che un marxista puo 
spiegai e circostanziatamen 
te Clu vuole in modo sbn 
gatn o e superfieiale Uqui 
darlo come leazionano, raz-
zista tcociafico pecca pa 
Iesemente di fronts alia ve 
nta storica ( sociologica 
Non chiedo di megbo che 
sentire ragionamenti sen e 
documentati smt t i con pon 
derazione e senza la veemen 
za di chi condanna a prion 

Alberto Nirenstain 

BOLOGNA: inchiesta sui problemi del decentramento comunale 

Una case a vetrn per le fcenze edMe 
I consigli di quartiere partecipi di tutte le tappe attraverso le quali e stata costruita un'esperienza di pianificazione urbanistica probabil-
mente unica fra le grandi citta italiane - Come vengono realizzate le varianti al piano regolatore - Il «sapere collettivo» di una democrazia 
diretta - Collegamento con i grandi temi nazionali e con le rivendicazioni dei sindacati - II «febbraio pedagogico » e il comitate operaio 

CRUDELTAINVOLONTARIA 

Ironico Interesse ha suscltato, In Gran Bretagna, I'arrivo della model la Cecil Hammond, giunta dal Canada per unirsi al 
membri della societa i Bellezza senza crudelta * (che e I'equivalente Inglese della societa protettrlce degli animah) al fine 
dl propagandas con 11 suo fascino un'annuale manlfestazione che si svolge del golfo di St Lawrence La Hammond s'e Infatti 
lasciata fotografare a bordo di una lussuosa auto, foderata di pelliccia dl ghepardo involontano contnbuto alia «crudelta » 
da comb a Here 

Pubblicati a Budapest due volumi di saggi sulla letteratura mondiale 

Lukacs difende il XIX secolo 
Una prefazione polemica nei confront! di coloro che «disprezzano» la letteratura di un 
secolo che ha visto Goethe e Heine, Balzac e Stendhal, Tolstoi e Dostojewski, Hegel e Marx 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST marzo 

Nel 1968 la oasa edit ce 
budapes ma Gondulat presen 
id il pi mo v )lume d una be 
r t di opeie d Gyui?y Lukacs 
« Muvesz&t es iart,ada am 
Valogatott esztetikdi tanu ma 
njok (Arte e socielti Seel 
ta dt saggi esteticij Ora la 
st€ssa edi tnc presenta altri 
due volumi d Lukacs Si trat 
ta della raccolm dei saggi 
sulla letteratura mondiale die 
il grande filosofo ed esteta 
magiaro ha scntto nel corso 
degh ultima cinquanta anni 

Nei due hbn (Vtlagiroda 
torn I volume paglne 459 2 
volume pagine 489) Lukacs n 
porta 1 suoi scritti su Cer 
vantes sull attualita di Shake 
speare su Lessing Goethe sul 
r man c i u nella letteratu 
ra tdes a bcott bul posto dl 
Puskin nella letreratura mon 
diale Balzac Stendhal Hei 
ne Keller Flaubert su Tol 
stoi e lo svnuppo del realismo 
Dostojewski sui cento anm dl 
Zola Mann Kaika Mafcaren 
ko su « Una giornata di Ivan 
Denisovicn di Solzenjtsyn (il 
saggio m Italia 6 stato gia 
puoblicato nel n 3 del 1964 
della nvista Belfagor e su 
Marxismo e politico culturale 
edito da Emaudi nel 1968) su 
Hebbel e le basi della tra. 
gedia moderna ed infine su 
Theodor Stovm 

II pnmo volume di Vildgi 
rodalom («Letteratura mon 
diale ») si apre con una pre 
fazione scritta dallo stesso 
Lukacs nel novembre 1968 

«Questa opera — aiferma 
Lukacs — per quanto nguar 
da i principi della selezione 
dlfferisce di molto da Arte e 
societa dove io anahzzando 1 
rapporti tra base e sovrastrut-
tura sociale ho mdicato come 

si e lormato in me — len 
tamente e a volte attraverso 
sene ensi — il giusto meto 
do della comprensione scien 
tif ca Qui inveco la selezione 
e U raggruppamento m so 
sianza b Iimilano alia m a 
ep ici di sviluppo marxista 
dal 193(1 in poi 

Le parole letteratura mon 
diale — prosegue Lukacs — 
potrebbero trarre in inganno 
se le mterpretassimo solo dal 
punto di vista del content 
to Non so SQ es-iste un uomo 
vivente che sia in grado di oc 
cuparsi di tutti gli uomiru che 
fanno epoca che entrano nel 
la letteratura mondiale in mo 
do da poterli illustrare al let 
tore dandone un quadro ef 
fettivo presentandone con to 
za evocatnee la diversita dei 
punti di vista la ncchezza e 
la profondita Ad ogm modo 
questa capacila in me e man 
cata Per me la letteratura 
mondiaie era mnanzifutto an 
golo visuale la ricerca e 1 am 
lisi di contenuti e di forme 
poeblche che sono indispensa 
bih dal punto di vista della 
vera e profonda comprens o 
ne della nostra realta odier 
na Cosl i grandi m pnmo 
luogo dal Diciannovesimo se 
colo sono divenuti pe- me te
mi di ricerca (Per quanto ri 
guarda Cervantes e Shake 
speare sono arrivato a fare so 

10 degh schemi occasional]) E 
sono divenuti temi di ricerca 
soprattutto per U fatto che lo 
sviluppo oggettivo sociale del 
1 uomo e dei mondo dell itn 
mo e stato svelato e perpe 
tuato da queste opere con una 
ampiezza e una profondita ta 
11 da indicare a chi guarda in 
dietro le fasi e i tipi che so
no impOTtantl ai fini del vero 
sviluppo umano del genere 
umano» 

Lukacs awerte poi che mol 

ti saggi che figuiano nella 
raccolta sono stabi anche de 
term nati da le pa'abihta e 
tavano per le pubbhcazioni 

« Oggi — prosegue Lukacs — 
nel mondo capitalista e in vo 
ga i,onsideraie del tutto su 
perato il Die annovesimo ^e 
colo Mentre questo secolo — 
il seco o di Goethe e di He 
ne en Balza/- e di Stendhal 
di Tolstoi e Dostojewsk e 
non a caso anche di Hegel e 
di Mine — ha messo con im 
mtnsa energia al centm le 
question decisive dello swlup 
po dell uomo a uomo della 
problematica esterna ed mtet 
na di questo sviluppo Non ho 
dubbi sul tatto che coloro che 
disprezzano la Jetteiatura di 
qu°sto secolo vorrebbero in 
t,ran pa te eludere propno la 
i qutstioni Molti moderm 

OL. dental n difesa della mo 
mentaneita della pura partico 
lanta dell uomo — che e nello 
stesso tempo un tentative del 
la perpDtua o e del consumo 
del prestig o e della pubbhcl 
ta manipolata — disprezzano 
questo nostro recente passato 
Molti osservatori — nmasti in 
cagl ati s a nei pensieri che 
nei sentimenti nel a rihtretti 
e tirannica burociazia della 
epoca stahniana — fanno m 
vece in sostanza lo stesso 
In difesa della letteratura dt 
partito lira tata alle questio 
n superficiah solamente gior 
naliere » 

( II motivo per LUI 1 a ltore 
del libro — contmua Lukacs 
— si e nteressato tanto al Di 
cmnnovesimo secolo sta nel 
nf uio della s-uperficialita oc 
cidentahsta e settana nell at 
taccamento alia superftcie deJ 
data momenta propno m dife 
sa dell integrjta umana » 

Dopo aver rllevato che « gli 
scrtton e le opere entrano 

nella letteratura mondiale non 
in seg uto alle 1 >r mnovazio 
nj nel a ecnjc-% dello scrive 
re ma n conseguenza della 
ch iioveg^enza di scnttore e 
aal i s ne poetica con le 
qua 1 i sp ndono alle grandi 
q ics on dell i loro epoca os 
servando e llustrando come 
viene dfforn ata la qual ta 
umana del! uomo come 1 uo 
mo e capace di dare r sposta 
come tonberv a o perde nel 
c r o della r sposta il suo ve 
r i uman sm ) I uka s sotto 
nea che le quest on e le 

r sp ste fvvnmente non ven 
gono so levate da una qualche 
epoca astratta ma dalla na 
z on? e dalla classe d retta 
Ti°nte pei lo s i ttore dal lo 
io presente d 1 loro passato 
e dillp loro prospelt ve dalle 
corrent) soc a i d rette e ge 
neral che ag sr no m esse 
*•( >n es ste „ ande & nttnre 
he v gl a o possi staccarsi 
la tirrenn dt 1 a STOI tane ta 
Ma pu6 d ven are fenomeno 
della let e i ira mondiale 
q le lo sen tore che — con 
si rvand » irai er stiche del 
la spontane ta — s a in gra 
do d general zzai i in forma 
piet ca si che la loro corre 
laz one d vrnga fom atta a 
pi dune un pr hcuo sco 

m n ne s\ i uapo di tut 
a JTiin ta \c a citarsi an 

f gli d altre nazio 
n altie ppoche 

( n c i ° estet i marxista 
del n SCP red rr ~ nclude 
Luka s — nr e a ro che la 
«omnn de le es e n / p della 
c jnoscenza idet, ia a dt mon 
do <e in esso di noi stess ) 
sulla base naturalment° delle 
circostanze part colan della 
opera artistica e del piacere 
art stiro » 

Carlo Benedetti 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA marzo 

Tra le molte esemplifica 
zioni che si potrebbero fare 
del modo come 1 consigli di 
quartiere a Bologna hanno 
progressivamente esteso nel 
coiso del tempo ia loro pre 
sa di coscienza dei problem 
della citta con cio moltipli 
cando 1 mcidenza del loio ap 
porto autonomo alia trasfor 
mazione delle condiziom di 
vita dei cittadini una ha un 
valore emergente ed 6 data 
da ci6 die I quartien hanno 
fatto nel campo dell urbam 
stica 

Tutte le tappe attraverso 
le quah Bologna ha costrui 
to una espenenza di pianifi 
cazione urbanistica probabil 
mente unica tra le grandi cit 
ta italiane — il piano che 
preserva all uso di tutti la 
fascia delle colline che si af 
facciano sulla citta il piano 
di conservazione attiva del 
centro stonco il piano di edi 
lizia economica e popolare 
la riduzione degli indict edi 
ficatoii (dehberata mentre im 
perversava dovunque la cor 
sa alle costruziom) 1 apphca 
zione di tutti gli aspetti uti 
lizzabili della legge ponte — 
hanno coinvolto i consigli di 
quartiere i quali sono stati 
o^m volta un punto di for 
za e un pertinace stimolo 
propulsivo per questa politi 
ca che a paragone di cid che 
avviene in altre parti del Pae 
se mdiscutibilmente va con 
trocorrente Bologna e certa 
mente anche la sola citta di 
Italia in cui ogm licenza edi 
lizia viene prevent! vamente 
esaminata e discussa dal con 
siglio dj quartiere competen 
te per territono e dove l 
quartien hanno la gestione di 
quei fondt di urbanizzazio-
ne secondana che l costrut 
ton sono tenuti a versare in 
forza della legge ponte 

Ma il contnbuto piu ma 
turo quello che ha raccolto 
il massimo di tensione e di 
impegno dei quartien in que 
sto settore cosi determinante 
per 1 assetto globale della cit 
ta e stato 1 elaborazione del 
la vanante generate al pia 
no regolatore che propno m 
questi giorni viene discussa 
dal Consiglio comunale Non 
e stata ne una formalita ne 
una civettena quella di mdi 
care negli atti ufficiali I con 
sigh di quartiere tra I pro 
gettisti della vanante pssie 
me agli architetti e agh ur-
banisti che I hanno elaborata 
per conto del Comune II fat 
to e che i tecnici instauran 
do una prassi che non ha 
precedent! hanno effettiva 
mente lavorato assieme ai 
consigli di base quartiere per 
quartiere nella ricerca non 
gia delle aree ancora Iibere 
entro le quali adattare e su 
bordinare i bisogni collettivi, 
ma dei modi concreti di vin 
colare gh spazi per quegh 
standards di trenta metn 
quadrati per abitante che per 
scelta politica erano stati 
adottati come misura al di 
sotto della quale non si sa 
rebbe dovuti andare 

II vecchio piano regolatore 
del 1956 prevedeva 1 insedia 
mento di una popolazione di 
un mihone di abitanti la va 
nante ne fissa il hmite a 
citta saturata di 6 700 mil a 
A questa diminuzione della 
quota di citta da coprire di 
costruziom fa nscontro una 
espansione enorme degli spa 
zi recuperati e da preserva 
re per i senizi collettivi per 
la scuola di ogm ordine e 
grado dalla materna all Uni 
versita per gli asili mdo i 
seivi7i sanitan locali per la 
cultura la politica la vita 
associativa il gioco lo sport 
per i parch] pT l luoghi m 
cut stare assieme 

Ecco COST hanno contnbui 
to a produrre I impegno e la 
volonta dei quartien nell am 
bito di questa scelta fonda 
mentaie che con il recupe 
ro e d vmcolo delle aree al 
tnmenti destinate al cemento 
crea la prima e indispensa 
bile premessa per una nor 
ganiz?a?ione della citta Una 
r organi77azione che aupen 
gh squil bn e le gerarcrne 
class ste create nel tempo che 
la iaccia essere una citta 
«umana t al semzio di tut 
ti quelli che ci vnono insie 
me e non una bandita per 
i cacciaton di profitti e di 
rendite 

Certo anche a questo n 
guardo e stata essenziale ta 
volonta politica della ammi 
nistrazione popolare bologne 
re dichiaratamente impegna 
ta ad oppoisi nell interesse 
della maggioranza sclnaccian 
te dei cittad m ai meccam 
snu speculativi e al modello 
di sviluppo capitahstico delle 
citta Ma c altrettanto certo 
che la sp nta esercitata dai 
quart en nel tradurre in pra 
tica e nel portare avanti que 
sta po! tea e stata puramen 
te e semphcemente decisiva 

E perche questo e awenu 
to7 Perche nel lavoro di tut 

ti questi anni ogm volta che 
si sono occupati di questa 
o quella scuola di questo o 
quello spazio di gioco e del 
trafneo e dei trasporti pub 
blici e della condizione dei 
bambini o degli anziam i con 
sigh di quartiere hanno im 
parato a vedere che cosa sta 
va dietro questi casi specifi 
ci i fatti episodici le situa 
zioni di emergenza Hanno 
imparato a vedere le connes 
sioni tra un fatto e 1 altro 
tra 1 una e 1 altra situazione 
e mentre si sono impegnah 
sempre sul piano operativo 
nelle soluziom del caso per 
caso hanno nflettuto sui mec 
canismi delle cause e delle 
conseguenze sui «perche » 
delle cose cosi da giungere 
a grado a grado a prefigu 
lare e a volere con un intel 
ligenza sempre messa alia 
prova dall espenenza pratica 
soluziom di ordine generale 
e non provvisone soluziom 
politi die 

E anche nel caso di questa 
vanante che e in pratica un 
piano regolatore nuovo e un 
modo inedito di gestire il ter 
ntono il contnbuto delle for-
ze politiche di quartiere — 
che dal contatto continuo con 
i progettisti hanno ncavato 
le conoscenze essenziah per 
daie ordine e traduzione ope 
rativa alle esigenze collettive 
di cui eSSt erano gli inter 
preti piu attendibili — 6 stato 
in misura larghissima un 

Due anni e 9 mesi 

Condannato 
il medico 

della mutua 

che fece 

16.000 visite 

in 8 mesi 
Dal corrispondente 
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Due anni e nove mesi di 

reclusione per truffa conti 
nuata e falso Ideologico In 
•HI pubbllcl a danno dello 
•nam questa la sevora sen 
tenza emessa a mezzanolte, 
dopo dodlci ore di camera 
dl consiglio, dal Trlbunale di 
Tern) presledulo dal dottor 
Nico, nei confront! del noto 
medico ternano Alberto Pel
legrini 

Si 6 concluso cosl II proce 
dimento penale aperto nella 
estate del '67, quando II dot-
tor Pellegrini fu tratlo In 
arresto e poi rlmesso in <)• 
berta, per altri motlvl, dei 
quali e stato assolto E molto 
fu allora II clamore suscltato 
dalla notizla delle 60 visite al 
glorno, per circa sedklmila 
rlcetlazlonl in otto mesi, per 
I'lnam e I'lnadel, complute 
dal medico ternano 

La difesa del dottore e lo 
stesso Imputato hanno sosle 
nuto nel corso del dibatti 
mento che non si trattava dl 
vere e proprle visite medl 
che su altrettanti patient], 
ma di rlcettazloni per sog 
getti gia En cura, per i quali 
bastava rinnovare la pres"H 
zione farmaceufica. atto que 
sto che comunque — secondo 
la difesa — andava llquidato 
dagil entl mutuallstlci come 
se si trattasse di una vlsita 
medlca 

Questa tesl e stata discussa 
In tutta la fase dibattimen 
tale Ed ora la severa pena 
Una sentenra che nguarda 
un medico accusato di truffa 
e dl falso, ma che non da 
certo nsposta ai gross) in 
terrogatlvl sulla politica e 
sulla gestione degli enti mu 
tuallstic) Da una parte non 
si offre al mutuato una assl 
stenxa rlspandente ai propri 
bisoyni non si offrono strut 
ture sanltarle moderne, e 
dall altra parte si tenia dl 
scaricare una pesante re 
sponsabllita su un medico II 
quale e egli stesso frutto di 
questa politica, di questa 
struttura 

a. p . 

contnbuto unitano Tant e che 
e fatta di nsoluziom unam 
mi la parte prevalente dei 
documenti conclusivi degh 
organi decentrati scatunti da 
piu di cento sedute consilia 
n da innumerevoh nuniora 
delle comn issioni urbamsti 
che di quartiere e da non 
poche assemblee di cittadint 

Ecco di questo ordine so 
no il i. sapere collettivo» e 
la volonta politica che i quar 
tien esprimono come rappre 
sentanze democratiche della 
popolazione I problemi che i 
quartien bolognesi hanno da-
\ anti a loi o sono problemi 
di sviluppo dei piopri carat 
ten di organismi rapprcscn 
tativi di base sono i proble
mi della quahta e quantita 
dei loio poten autonomi So
no i problemi della parteci 
pazione effettiva non episo-
dii.a dei cittadini 

L autogestione di un nutn-
to gruppo di sei vizi comu 
nah e come abbiamo detto, 
lobbiettno ravvicinato Ci so
no da affrontare per questo, 
anche complessi problemi di 
norganizzazione della macchi 
na municipale Le esperien 
ze che si sono gia avviate 
— come quella ad esempio 
della ristiutturazione di tut 
to il corpo dei vigih urbam 
su scala di quartiere — dan 
no tutte dei usultati che in 
coraggiano ad andare avanti 

Ma soprittut 3 i quartieri 
hanno ogfci dman/t a Imo 
come grande supporto piten 
ziale alia \olonta di essere 
oigani che gestiscono sempre 
di meno una democrazia de 
legata e sempre di piu una 
democrazia diretta e parteci 
pata la dichiarata volonta 
delle organ zzaziom sindacah 
dei lavoraton di portarsi in 
foize nel campo delle nfor 
me della societa Pensate per 
fare un esempio a cosa pud 
significare per I quartien che 
gia sono protagonist! a Bo 
logna di tutta la vicenda sco 
lastica 1 onentamento che si 
e dato quest anno al «Feb 
braio pedagogico v — il ci 
clo di manifestazioni orga 
nizzato ogm anno dall asses 
so ato comunale alia lstruzio-
ne — che avendo assunto per 
tema centrale quello della n 
struttui azione della scuola di 
base (dai tre ai quattordici 
anni) chiama m causa co 
me foize sociah piu diretta 
mente coinvolte dalla discn 
minazione classista della scuo 
la i lavoraton e le loro or 
gamzzaziom E gia tutto il 
lavoro del « febbraio» viene 
portato avanti con il contn 
buto primano di un «comi 
tato operaio» che si e costi 
tuito presso 1 assessorato al 
1 istruzione e rappresenta le 
maggion fabbnche ed azien 
de bolognesi 

Tutto cio che di piu vivo 
hanno fatto in quesM anni 
i consigli di quartiere si tro 
va pienamente compreso in 
quello che i sindacati unita 
namente voghono affeimare 
per cambiare la societa una 
politica nuo\a per la casa 
la scuola la salute per il 
modo di wvere nella colletti 
vita Del resto per la loro 
natura per la presenza in 
essa dei partiti popolan i 
quartien sono stati sempre 
partecipi delle vicende del 
mondo del lavoro fosse il 
caso di una vertenza in una 
azienda locale o una lotta ge 
neraliz7ata come lo sciopero 
nazionale per la casa E; non 
e certo per un atto di pre 
senza foimale che molti con 
sigh di quartieie hanno di 
scusso in queste settimane 
o messo all ordine del gior 
no dei propn lavon i pro 
blemi dell aumento dei prez 
zi del caro affitti la repres 
sione antiopeiaia o la situj 
zione del post autunno So 
no rapporti che possono ave 
re oggi gli sviluopi piu am 
pi L azione democratica dei 
lavoraton dei sindacati e dei 
quartan pei ta riforma del 
la soc eta pud tro\are a Ro 
logna un teneno striord na 
namente fertile per la co 
struzione di espenenze e<?em 
plan che non mancherebbe 
ro di essere contagiose 

Luciano Vandelli 

(L articolo precedente su 
Bologna P stato pubblicato il 
25 marzo) 

I GIORNALISTI PIEMONTESI 
CONTRO LA REPRESSIONE 
L assemblea ordinaria det 

giornalisti iscrltti all Ordme 
mterregionale del Piemonte 
Valle d Aosta ha approvato 
al! unanimita un ordine del 
giorno in cui si « espnme la 
piena sohdarieta ai giornalisti 
incnminati e condannati at 
traverso 1 apphcazione di nor 
me repiessive ereditate dal 
passato regime fasci&ta che 
violano il diritto costituzionale 
alia liberty di stampa afler 
ma 1 esigenza che il parlamen 
to ed il governo vanno dui 
genza la riforma dei codici pe-
nali e del testo unico di P S, 
Impegna 11 consiglio dell Or 

dine mterregionale e quello 
nazionale a svolgere una vi 
gile azione in difesa della li 
berta, di stampa espnme sfl 
ducia ai presidente nazionale 
per il suo ambiguo atteggia 
mento impegna il Consiglio 
mterregionale dell Oidine a 
convocare entro il mese di 
apnle un assemblea straoidi 
nana dei giomalibti per esa 
minare le condizioni della li 
bert& di stampa e Id proposle 
di nfoima della leg! lazione 
vigente Questo ordine dal 
giorno e stato approvato dalla 
assemblea all unanimita meno 
un astenuto a 
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