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OFINIONI Brutio, inutile « costoso il maggior tempio della giustizia itoliana: ma non e meglio demolirlo? 

ISRAELE 

II nocciolo 
della cguestione 

Nel dibattilo apcrlo dal-
VUnita sul Medio Orienlc, 
non erano certo privi di in-
tercsse i meditati articoh 
di Leo Levi (14 ma.rzo) e Al
berto Nirenstain (27 mar-
20). Senonche, dopo averli 
letti, vi era da chiedersi per-
che mai imperversasse nel 
Medio Oriente un eonflilto 
tanto grave da falciarc a mi-
gliaia le vite umanc e da 
minacciare la sua estensione 
a tutto il Mediterraneo e al 
mondo: e se gli autori non 
avessero per caso trascurato 
qualche elemento essenziale 
della sitiiazionc. E infatti! 
Intenli a spiegare origini e 
ragioni del sionismo, aveva-
no passato sotto silcnzio il 
fatto che la Palestina non e 
mai stata un deserto, ma una 
terra abitata da quattordici 
secoli almeno da un popolo 
di lingua e di civilta araba: 
i palestinesi. Ha senza que-
sio dato fondamentale, co
me trattare « con pondera-
zione » e « secondo la veri-
ta storica e sociologiea » 
(Niren.stain) la questione 
del Medio Oriente? 

Nel 1880, prima che Herzl 
lanciasve la campagna sioni-
stiica, l.i Palestina, sotto do-
minio turco, contava mezzo 
miliont di arabi e ventiquat-
tromila ebrei: proporzione 
non molto diversa da quella 
che si riscontrava in allri 
paesi arabi (Libano, Tunisia, 
Libia, ecc ) . La propaganda 
attiva di Herzl non cambio 
sostarmalmentc la situazio
nc. Ma venne, il 2 novembre 
1917, la Dichiarazione Bal
four, che prometteva agli 
ebrei • un focolare naziona-
le • in Palestina. Non era 
un gesto di solidaneta per 
gli ebrei: era una manovra 
politica. L'Intesa navigava in 
eattive aequo per il preve-
dibile distacco della Russia, 
le offensive tedesea e au-
striaca, e il risveglio del mo-
vimento operaio contro la 
guerra. Si mirava a crearc 
una corronte di simpatia per 
l'lnghilterra tra gli ebrei 
numerosi in Germania e in 
Austria. 

L'lnghilterra aveva poi 
promesso agli arabi, in fun-
zione anti-turca, l'indipen-
denza, ma intendeva gia ri-
niangiarsi la promessa, per 
trasformare la Palestina (e 
l'Iraq) in protettorato o 
mandato. E la Dichiarazione 
Balfour stroncava la possi
bility di una collaborazione 
popolare tra arabi ed ebrei 
per 1'indipendenza della Pa
lestina araba. L'insediamen-
to massiccio di ebrei in Pa
lestina (nel 1948 raggiunge-
ranno la cifra di 650 mila di 
fronte a 740 mila arabi pale
stinesi, di cui 580 mila emi-
greranno durante il conflit-
to per la proclamazione dcl-
lo Stato di Israele) si e fat
to a danno dei palestinesi. 
Qui e il nocciolo della que-
stione, e occorrera tornarvi 
per concludero. 

Rendiamo omaggio alia 
oultura del Levi e del Ni
renstain: nel tentativo di le-
gittimare il sionismo, soste-
nendo la tesi deU'esistenza 
di un « popolo » o addirittu-
ra di una « nazione » ebrai-
ca, non fanno appello a mo-
tivi roligiosi (nessuno igno-
ra che anche coloro che si 
proolamano ebrei sono in 
maggioranza dei non-creden; 
ti) , o, peggio, razziali. Gli 
argomenti hitleriani erano, 
oltre che infami, assurdi, co
me ogni razzismo. E' noto, 
oltretutto che gli ebrei detti 
askhenaziti, che costituisco-
no la massa di coloro che si 
affermano ebrei, e in parti-
colare degli immigrati in Pa
lestina, sono in realta i di-
scendenti, in forte propor
zione e con tutti gli incroci 
che, naturalmente, caratte-
rizzano tutte le popolazioni 
del tempo presente, dei ka-
zarl, popolo della Russia me-
ridionale, convertitosi nel-
l'alto Medioevo all'ebraismo. 

Quanto ai nuclei che gia 
prima della distruzione di 
Gerusalemme ad opera di 
Tito avevano cominciato a 
difionder<rf nel Mediterra
neo, intefrati da convertiti 
di origine locale (le religio-
ni oriental! nel mondo ro-
mano erano di gran moda), 
sono sussistiti in parte e con 
molte alterazioni, mantenen-
do tradizioni religiose che, 
pure, apparivano superate: 
non solo per il prorompere 
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tutto ntorno del Crisliano-
sinio e dellTslam, ma soprat-
tulto per la nnuncia, salvo 
casi sporadici, da almeno 
dieci secoli, a ogm proseliti-
smo. 1 motivi di qucsta sus-
sistenza vanno dunque ricer-
cati non nolle particolanta 
religiose, ma nei pnrtico/nri-
smo, che e una lorma di au-
todifesa di tulle le minoraii-
ze nel mondo: si vedano i 
parsi nell'India, gli armeni, 
i dm l, i nestonani nel Lc-
vante, i mozabiti in Algeria, 
I gerbini in Tunisia, i goani 
nella cosla onentale del-
l'Afnca, e cosi via. 

Questi particr.lari.smi, or-
ganizzati in comunita, hanno 
favorito per tutte queste mi-
noranze la coslituziono di 
reti di relazioni commcrcia-
li, rafforzate dalla esistenza 
stessa delle comunita, dalle 
conoscenze a dis-tanza e dal
le garanzie di liducia e di 
credito che ne risultavano. 
Marx aveva ben visto come 
tuttc queste striitturazioni 
non eorrispondessero pn'i da 
tempo alio sviluppo della 
societa eapibalistica, che si 
svolge su ben altro piano: e 
ne aveva previsto, come gia 
gli scriltori del secolo X\1I! 
c gli uomini politici della Iti-
voluzione francese, l'imman-
cabile dissolvimento, la com-
pleta fusione, l'assimila/.io-
no, in seno alle moderne na-
zioni. 

Eppure gli autori degli ar-
t.ieoli citati vorrebbcro tro-
vare un appoggio alle loro 
tesi nella politica dell'URSS. 
II Nirenstain scrive del
la creazione ncll'Estrenio 
Oriente della repubblica del 
Birobidjan. Ora. la creazio
ne del Birobidjan signitica 
solo la sollecitudine dello 
Stato leninista per quegli 
ebrei della Russia che, vis-
suti sino allora in una socie
ta arretrala, non si erano 
assimilati, e reputavano di 
essere un popolo e di poter 
formare una nazione nel 
quadro dell'URSS. 

II fallimento dell'iniziativa 
mostra quanto poco sentito 
fosse questo richiamo nella 
nuova societa che, con l'abo-
lizione delle cause dell'anti-
semitismo, doveva e deve 
consent ire l'assimilazione. Se 
oggi ancora — come osserva 
il Levi — nell'URSS si per
sists qua e la nel riconosce-
re sui document! personali 
una particolarita quasi-na-
zionale agli ebrei, ci6 puo es
sere approvato dagli demen
ti arrelrati, che vi sussisto-
no, non dagli elementi avan-
zati: a tal punto che dai ne-
mici dell'URSS questo fatto 
vicne addotto a sostegno del-
l'accusa di un antistorico, 
irrazionale antisemitismo! 
Mai del resto sarebbe ve-
nuto in niente a un dirigen-
te sovietico di estendere la 
concessione del Birobidjan 
a gruppi cosi cterogenei, di 
lingua e eultura cosi diver
se, destinati a fondersi con 
le altrc nazioni. non facenti 
parte dell'URSS, quali i 
gruppi ancora piu o mono 
vincolati a una religiosity o 
comunque a tradizioni anti-
camente ebraiche netl'Euro-
pa oecidentale, neH'Africa 
del Nord o nell'America. 

II problema del Medio 
Oriente non puo ad ogni mo-
do essere affrontato e risol-
to con discussioni di tal ge-
nere. Vi e un paese, la Pa
lestina, i cui abitanti sono 
stati cacciati, e che inten-
dono e debbono poter tor-
nare in patria non come cit-
tadini di seconda zona, come 
dei colonizzati, ma con pie-
na parita di diritti, per 
crearvi uno Stato non con-
fessionale, non razzista, nel 
quale arabi originari ed 
ebrei immigrati possano con-
vivere pacificamente. A que
sto tine le attuali autorita 
israelianc, quando rinunce-
ranno a vivere preparando 
nuove aggressioni, come epi-
sodi sanguinosi di una guer
ra che non potranno mai vin-
cere, quando vorranno o sa-
ranno costrette a decidersi 
per una politica di pace, do; 
vranno trattare con gli stati 
arabi nel loro insieme ed in 
primo luogo, e chiaro, con i 
principali intoressati, ossia i 
rappresentanti del popolo 
palestmese, che si sono qua-
lificali, come un tempo si 
era alfenu.ila lautorita del 
nostro Comitate di liberazio-
ne nazionale, nel corso della 
lotta di resistenza. 

Non vi e altra soluzione 
che porti a uno sviluppo do-
mocratico e salvi stabilmen-
te la pace nel Medio Oriente 
e nel Meditorraneo, ed eviti 
l'estensione del conflitto. 11 
popolo italiano e vitalmenle 
interessato a questa soluzio
ne di pace. II rifiuto ostina-
to di appoggiare le iniziati-
ve in tal senso, il persistente 
scrvilismo, il sostegno aper-
to o larvato della politica 
americana e israeliana nel 
quadro della NATO, e stale-
in questi anni uno degli 
aspetli piu retrivi e piu peri-
colosi della politica estera 
del governo di centro-sini-
stra. 

Loris Gallico 

Cosi, cinquanl'anni fa, si presentava la zona del palazzo di Giustizia di Roma (indicalo dalla freccia), ancora in costruzione. Nella foto, ripresa da un pallone, si vede piazza Cavour gia 
circondala dai palazzi della recente speculazione. Nella foto a destra: un interno del « Palazzaccio », ogqi, con un corndoio pencolanle bloccalo da transenne 

Palazzaccio mangianiilioiu 
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La proposta avanzata dall'architetto Melograni — Sessant'anni di spese per una costruzione mastodontica che minaccia sempre di 
crollare — Doveva essere il monumento eterno alia speculazione edilizia avviata due anni dopo 1'unione di Roma all'Italia — Uno 

sguardo agli atti processuali ed uno alle crepe — Al suo posto potrebbe aprirsi una vasta area verde 
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Lauren Bacall, ricordale?, la moglie dl Humphrey Bogart. Anche lei sembra avviata, I i<o I.'I i 
lunghissima carriera dl success! cinematografici e teatral i , verso il mito dell' intrarm i I • n 11 
(alia Marlene Dietrich). In quest! glorni, infatt i , e la vedette del piu applaudito musical di 
Broadway, «Applause » (una storla dalla quale Mankiewlcz trasse vent'anni fa un f i lm di 
successo). Nella foto: la Bacall in una scatenata danza di « Applause » 

Appena lo videro, sessanta 
anni fa, i romani lo batte/.-
zarono il « Palazzaccio i> Da 
allora intorno al maggiore 
tempio della giustizia italiana 
si e sviluppata una accesa 
polemica che non si e mai 
placata: quel nome, pero. Pa
lazzaccio, e nmasto sempre 
li, acccttato da tutti, per in-
dicare una delle piu brutte 
costruzioni di Roma, insenta 
per giunta fra l'elegante mo
le di Castel Sant'Angelo e le 
armoniose linee michelangio-
lesche di S. Pietro. Oggi il 
Palazzo di Giustizia di Roma 
si sta sgretolando sotto il pe
so dei marmi e muri inutili. 
C'e clii sostiene addinttura 
che l'unica cosa saggia sa
rebbe la sua demolizione. 

« Abbattiamo il Palazzaccio 
— senve rarclutetto Melogra-
ni. Oltre ai vantaggi di eh-
minare una bruttura e di n-
cavare un probabile nspar-
mio, potrebbe venire la spin-
ta n nordinare un altro pe/ 
zo di Roma ». Perche buttar-
lo giu? — si domanda l'ar-
clntetto de Feo. Lasciamolo 
li a perenne ricordo di come 
non si deve costraire un edi-
ficio pubblico. « Mantenerlo m 
piedi — replica Italo Inzole-
ra — e troppo costoso. II Pa
lazzaccio non merita di esse
re conservato: al suo posto 
starebbe bene un parco pub
blico ». 

E' divenlalo 
un labirinto 

La polemica sul Palazzo di 
giustizia, apei'ta sessanta an
ni fa con una battuta, conti-
nuera chissa per quanto tem
po ancora senza che si trovi 
una via d'uscita alia incredi-
bile situazione di ogg|. La 
grossa costruzione, dopo i r . i 

serie di crepe e di crolh, 
e stata puntellata e tenuta 
forma alia meglio da rolju-
ste travature metalliche. Se 
prima era difficile muoversi 
in un edificio fatto solo di 
enormi blocchi di inarmo, og 
gi e del tutto impossibile im-
boccare la strada guista per 
Iroiare uno dei suoi 500 uf-
fici. E' diventato un labirin
to. proprio come i codici ita-
liani, pieni di leggi sovrap-

posle c in contrasto fra loro. 
Dopo la caduta di una la-

stra di marino di 15 tonnel-
late, avvenula nell'estate 
scorsa, nessuno si fida piu a 
stare dentro quella Irappnla 
I magistrati da una parte 
guardano gli incartamenti e 
da'd'allra osservano preoccu-
pali le « mosse s> del soffitto. 
La caduta del masso misc in 
allarme tutti e si sottoline6 
per rennesima volta, 1'errore 
di aver fatto sorgere un pa-
lazzotie cosi pesante su un ter-
reno argilloso come quello che 
costeggia il Tevere. Vennero 
stanziati cento milioni per le 
opore di puntellamento e di 
restauro. La cifra fu come 
uti.i goccia d'acqua K.sciata 
cadere su una lastra infuoca-
ta: scomparve in un baleno. 
\'enne fatlo un secondo stan-
/.iamenlo di 30 milioni e all
elic questo venne assorbito in 
tin batter d'occbio. A questo 
punto i tecnici cominciarono a 
preoccupai'si. Quanto ci vor-
ra — si chiescro — per ri-
mettei'lo in sesto? La doman
da non era posta a caso: il 
Palazzaccio, in fatto di pre-
ventivi, e un pozzo senza fon-
do Bash pensare che e co-
stato otto volte il suo preven
t s o. nonostante sia stato co-
struilo due piani pii'i bassi 
del progetto. 

La decisione di dotare Ro
ma di un Palazzo di giusti
zia nionunientale venne pre-
sa dal ministro Zanardelli. II 
decreto. firmato appunto dal 
parlamentare bresciano, por
ta la data del 6 maggio 1883, 
pochi giorni prima della ca
duta del quarto ministero Do-
pretis Fra i 48 progetti pre-
sentati vinse quello di Gil-
glielmo Calderini. un archi-
tetto perugino, molto in auge 
in quel penodo per la sua teo-
ri/zazione di convogliare a 
nozze il motiernismo col ba-
10CCO. 

Dopo la definrzione dei prn-
getti lunga fu la discussio-
ne su dove far sorgere il nio
nunientale palazzo. La pole
mica suH'opportunita di an-
dare a costruire la citta-ca-
pitale iontana dal centro-sto-
nco non si era assopita, no
nostante il piano regolatore 
del 1873 che commise quel 

Nuovi interrogativi dopo le rivelazioni sul complotto contro John Kennedy 

CORAV 
Arthur Vallee, arrestato a Chicago il 2 novembre del 1963, e scomparso da tempo 

Nostro servizio 
NEW YORK, 8. 

Forse Arthur Vallee e la 
venlunesima vittima del com
plotto contro John Kennedy. 
La scompai'sa deH'iiomo che 
il giunsta Sherman Skolnlck 
ha mdicato come uno dei kil 
ler che dovevano attentare al 
la vita del presidents nello 
stadio dl Chicago il 2 novem
bre del '03 pl.i suscita una 
serie di Interrogativi. Come 
domande sono anche poste 
sull'idenlha della persona che 
ha fornito a skolmck gli ele-
nipnti per lo sue rivelazionl 
e per la sua dcnuncia con

tro gli Archivi di Stato 
Vallee e scomparso da tem

po e tutti 1 tentatlvi compiu 
11 per rlntaacciarlo si sono 
rivelati vant, tanto da far sor
gere dubbl sul fatto die sia 
ancora in vita. Infatti gran 
parte di coloro che In un 
modo o nell'altro sono stati 
impltcatl nella vicenda sono 
mortl: Oswald, II suo oseeu-
tore Ruby, l'agente Tlppit ed 
altrl sedlcl peisonaggi di gran 
de o piccola linportanza per 
le indagint. SI e tr.ittato di 
una lunga catena dl omlci-
di o dl o morti naturall» il 
cut ultimo anello potrebbe 
effetlivamonte essere costitui-

to da Vail'C, che il 2 uo\em 
lire lu aiTcslato nei pressi del 
lo stadio di Chicago, dove 
Kennedy non andd per un 
r.ilfredrtori. con un lucile nil 
scoslo hi macchma. ollre rhe 
un klllei nianrato (ma lino 
il che piliilo'5 eia Iisicapen 
le Idenlieii ad Oswald) i un 
mo potiebbc nĵ gi nvelarsi 
un Ic-umone decisivo Ma 6 
sLunip.uso 

ARn inieiiotratnl sull'iden-
lit.i della pei-Mina che ha for-
into a Skohucl; I tre rnppor-
ti i.eqreti del Km. che prova-
no iv^lstenza del complolto 
di ChK.ipo, eslKono univ ra-
pida nspobta. Cm c.' Peivhe 

ha rltlrato tiiorl la storm? 
E senipte slato al coirente 
deU'esistenza del complottoV 
Appare fm d'ora chiaro, che 
qualeosa deve essere accadu 
to nel gruppo rtstrello dl co 
loro che -.anno Non si puo 
ancoia dire <'on cei'lezza rhe 
la corluui del silen/.io e clol 
1'onierto si s a totla, inn sem
bra che la \ lcenda sia entra
in hi una nuova lase 

I docutnmti tornrl da 
Skolnlck, la sua riclilcta al 
la giustizia c I renderc i otl gli 
atti, vincolat dal segreu, del
le vane hiaaguii sull'. ssa.sst-
mo del pres'dente. non posso-
no cadere nil vuoto, ai zl puo 

trattarsl dl una prima mossa 
mtesa ad llUiniinare con uno 
spnaglio di lure tutta la vi
cenda culmhiata nello luciln-
te di Dallas. E' stata gelta-
la una pictra e questa volta 
m modo argomenlato, m u-
na manlera che couiiolge dl-
reilameiile I'PTil, van organi 
sin! della giustizia e gli Ar
chill di Stato Rivelazionl dl 
questa porUU non possono 
restare senza una risposta. 
soprntlutto da parte di colo
ro che sosletvrono, come han
no sempre latto, la tesi del-
I'niesistenz.i ciel complotto 

Hart Colin 

grosso orrorc di innestare gli 
edifici pubblici nel corpo del
la Roma di allora. I soste-
niton di un decentramento del 
palazzo di giustizia vennero 
scontitti: fu di nuo\o Zanar-
delh, con un colpo di foiv.a, 
a clnudere la discussioiic. Un 
altro decreto stabihva che il 
Palazzo di giustizia doveva 
essere costruito nei Prati di 
Castello, vicmo al Tevere, in 
vista della Mole Adriana e 
di San Pietro. 

Una cilta 
impossibile 

La scelta dell'area. nono
stante la presenza di falde 
acquifere e sabbiose, non av-
venne a caso. E' bene qui 
apnre una parentesi, specie 
ora die siamo alia vigilia del
le cclebrazioni del centenano 
di Roma-capitale. Quando il 
20 settembre 1870 i bersaglieri 
irruppero da Porta Pia il pe-
rimetro di Roma era abba-
stanza circoscritto. Le costru
zioni, per fare un esempio, 
non andavano oltre le mura 
vaticane e Castel Sant'Ange
lo. In questa parte de) terri-
torio comunale e'era una 
grande estensione di verde, 
senza la minima tracci.i di 
zanzarc malaricbc, a diffe-
renza di altro zone die cir-
condavano la citta. Fu da 
questi terrcni. i Prati di Ca
stello. che prese l'avvio la 
speculazione sulle aree della 
capitale, speculazione die 
continua in modo scandaloso 
ancora oggi. 

L'opcrazione porta la daia 
del 20 giugno 1872, due anni 
dopo la liberazione della citla. 
In una lettera inviata all'am-
niinistrazione capitolina si 
chiedeva di poter lottizzare i 
terreni di Prati. Dalla mis-
siva si venne a sapore che i 
campi e le vigne die stava-
no oltre Caslel Sant'Angelo 
erano stati comperati da un 
vera e proprio Imsf banca-
rio niternazionale. con la mas-
siccia presenza di handle e 
imprese picmontesi e tonne-
si. La lottizzazione porlo alia 
cspansione della cittca a mac-
chia d'olio, un'ospaiisione die 
ha determinato la nascita di 
una cilta impossibile. 

La scelta dell'area per il 
Palazzo di giustizia non av-
venne quindi a caso Nei Pra-
li di Castello commoiaroiio a 
sorgere mlomo al 1880 le pri
me coslruzioni e si premeva 
per dare un assetto urbani-
stico e maestoso al nuovo 
quaitiere di Roma, Quale mi-
gliore oceasione della presen
za in questa parte della cit-
t.i del Palazzo di giustizia? 
Qiei campi e quelle vigne, 
ooniperale per pochi centesi-
mi, stavano per trasformarsi 
in una mniiera d'oro. II Pa
lazzaccio divenne cosl il mo
numento alia prima grossa 
.speculazione sulle aree com-
puil.i nella citla capitale. Un 
monumento verainente degno 
di una cosi nel'anda opera-
zione. 

I la von del Palazzo di giu
stizia coniiiiciai'iiiio il 3 apri-
le 1880 e finii'ono, in pratica, 
poco prima deH'inizio della 
guerra '15-10. L'ln.iugurazio-
ne ul'fici.ilo avveniic, e vero, 
1"1 gennaio 1011 ma per al-
tri anni ancora gh opcrai, i 

marniisti e i tecnici continua-
rono a girare nelle tetre mu
ra del Palazzaccio per sislo-
mare gli inutili rivestimenti, 
le ampollose decorazioni e le 
cosiddettc «opere d'arle». 
Partiti con una spesa preven-
tivata di 8 milioni (si tonga 
conto del I'alore della lira al 
principle di questo secolo) lo 
crario fmi con lo sborsare pill 
di 41 milioni. Nessuna opera 
aveva mai avuto un cosi gros
so divario fra lo staivziamento 
previsto e la spesa definitiva. 

I lavori di costruzione e di 
rifinitura andarono avanti in 
modo caotico, punteggiat: da 
una serie di controversie fra 
ramiiiinistrazione statale e le 
imprese appaltatrici. Nella 
pnmavera del 1001, per fare 
un esempio, la costruzione del 
rustico dell'edificio dovei'a gi.a 
essere fionta, invece non era 
giunta neppure a metA. Nac-
quero allora i prion frizzi e 
le prime polemiche sul masto-
dontico edificio: si cominci6 
a mettere in dubbio le capa-
cita realizzatrici e la vena ar-
tistica del Calderini: oltretut
to si constalava giorno per 
giorno la inesallezza dei pre-
ventivi. L'architetto perugino 
venne allonlanato dalla dire-
zione dei lavori e il giorno 
deH'maugurazione si niischi& 
fra il pubblico, rinunciaiido a 
salire sul palco insieme al re, 
la regnia e le altro autorita. 
Tardivo penlmieiito per aver 
parlonto un « mostro »? Non 
sappiamo. 

Una previsione 
non azzeccata 
Certo Calderini spese gli ill-

limi annidella sua vita (mo-
ri di crcpacuoi'c — dicono i 
liiografi — per la campagna 
contro il Palazzaccio) a di-
fendere la sua opera. A un 
rcdattore della « Tribuna » che 
aveva attaccato violentemen-
te il Palazzo di Giustizia, Cal
derini scrisse la solila fra-
se- tScguita pure a persegui-
tarmi, ma ricordati die le tue 
cnlomie durano un giorno e IP 
mie sono eternc». Povero 
Calderini. Non nzzecc6 nep
pure qucsta previsione: il suo 
palazzo, die doveva durare 
elernamente, dopo GO anni e 
gia decrenilo 

K' giustn demolire il Pa
lazzaccio? Su questo Interro
gative, che non ha avulo an
cora rispnsla. si stanno misu-
rando urbanisii o n. r'hitetti. 
Una cosa coniunqup e eerla' il 
Palazzaccio non serve al suo 
scope c non si eapisce quan
to si dnvvohbe spendere per 
inaiileiierlo in pii di. Ogni dub
bio sull.i legitlinnli) di salvnre 
1'opera del Calderini appare 
quindi logico. Se il Palazzac
cio dovesse essoie dcmolilo la 
soluzione natuiale sarebbe 
quella di ulilizzare l'area per 
la costruzione di un parco 
pubblico. Ma al di fuori di 
una decisione di demolire o 
mono i! Palazzaccio resta il 
grosso problema della impels-
sihilila. in queste enndizioni, 
di amniinistr.irr la giustizia. 
Non solo ci sono codici ar-
caici e surpass di dai tempi, 
come quello Roivo. ma anche 
edifici che min.icciano di crol-
laiv da un giorno all'alti'o sot
to il peso di una bardatura 
relorica e inutile 
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