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Concrete proposte per la nuova legislatura 

La riforma 
dell'informazione 

Esigenza di una profonda democratizzazione 
dell'intero settore - La stampa e la RAI-TV: un 
servizio pubblico che deve rispecchiare la realta 
del paese e favorire la partecipazione popolare 

Tutta la politica dell'in
formazione scritta e radio-
teletrasmessa e oggi posta 
•otto accusa e da piu parti 
si afferma la necessita di 
una profonda e democratica 
riforma dell'intiero settore. 

Le stesse organizzazioni 
sindacali e professional! de-
gli operatori dell'informa
zione hanno denunciato, in 
questi ultimi mesi, anche 
con clamorose prese di po-
sizione i pesanti limiti del-
la liberta di informazione, 
la crisi profonda che tra-
vaglia l'editoria e l'antide-
mocraticita di gran parte 
dell'ordinamento legislativo 
sulla stampa. In molte occa-
sioni, ormai, le organizza
zioni sindacali dei giornali-
sti — superando le pesanti 
posizloni corporative che 
nel passato avevano ingab-
biato e frenato la loro azio-
ne — hanno affrontato, con 
decise azioni di lotta, que-
stioni che superano gli in-
teressi della categoria ed 
investono i modi stessi del-
la informazione concepita 
come servizio pubblico. 

Per la liberta 
di stampa 

Ricordiamo, ad esempio, 
lo sciopero dei redattori del 
"Corriere della Sera" con-
tro la prepotenza padrona-
le; la aperta e piu che giu-
stificata insubordinazione 
dei redattori del quotidiano 
"Alto Adige" contro la de-
cisione presa dal loro diret-
tore che voleva impedire la 
pubblicazione, con 11 rilie-
vo che meritava, della noti-
zia della incriminazione per 
« omicidio colposo plurimo 
con l'aggravante della pre-
vedibilita» a carico di tre 
grandi aziende industriali 
responsabili di numerosi 
omicidi bianchi e dell'au-
mento delle malattie dovu-
te alle condizioni di lavoro 
nelle aziende; ed infine, pro-
prio ieri, la denuncia di un 
folto gruppo di giornalisti 
della RAI-TV per i gravi e-
pisodi di disinformazione 
compiuti dal «Telegiorna-
le» a proposito dell'incri-
minazione del fascista Rau-
ti per la strage di piazza 
Fontana. 

Questa crisi di fondo che 
travaglia tutto il settore del
l'informazione trova la sua 
origine in una politica che 
vede tutti i gruppi di pote-
re, pubblici e privati, impe-
gnati ad offrire della real
ta sociale, politica economi-
ca e culturale, l'immagine-
deformata che corrisponde 
ai loro particolari interessi. 
Questa politica dell'informa
zione colpisce alia radice la 
stessa funzione della liber
ta di stampa e riduce sem-
pre piu il giornalista a sem-
plice veicolo della trasmis-
gione di messaggi predeter-
minati. 

Tutto il problema dell'in
formazione in Italia si pone, 
dunque, come problema es-
senzialmente politico, che 
investe direttamente le re-
sponsabilita del Parlamento, 
del governo e di tutte le 
forze democratiche. 

Se la vera garanzia delle 
liberta e delle istituzioni 
repubblicane e prima di tut
to nella partecipazione dei 
cittadini ai problemi e alia 
direzione della vita pubbli-
ca, e altresi vero — come 
giustamente afferma il do-
cumento programmatico del
la regione emiliana — che 
condizione del partecipare 
6 conoscere; di qui il dove-
re del potere pubblico di 
assicurare e attuare ogni in
formazione la piu ampia e 
obiettiva. 

II nostro partito, coordi-
nando la sua azione con tut
te le forze poliliche e sin
dacali democratiche, inten-
de poire all'attenzione degli 
elettori per proporre poi al 
Parlamento che verra elet-
to il 7 maggio, una serie di 
misure legislative che nel 
loro complesso rappresenti-
no una organica e democra
tica riforma dell'informazio-
ne scritta e radioteletra-
gmessa. 

Tutte le misure legislati
ve dovranno muoversi nella 
direzione di assicurare agli 
istituti della societa politica, 
a tutte le organizzazioni del
la societa civile, a tutti i cit
tadini la piu ampia disponi-
bilita degli strumenti della 
comunicazione. II pericolo 
per la liberta di stampa non 
aorge infatti dal riconosci-
mento delle proprie respon-
MbUiU da parte del potero 

pubblico, ma dal prepotere 
delle grandi forze economi-
che. 

Tutte le iniziative di in-
tervento pubblico nel setto
re dell'informazione (sia 
nel campo della pubblicita, 
sia in quello delle agevola-
zioni fiscali, dei servizi, del
la distribuzione ecc.) — cosl 
come chiedono le stesse or
ganizzazioni professionali del 
settore — dovranno avere 
un preciso carattere selet-
tivo, con l'obiettivo di assi
curare vita e sviluppo a tut
te quelle iniziative estranee 
agli oligopoli editoriali. 

In particolare1 si propone: 

1 \ per contrastare il gra-
J - / ve fenomeno delle con-
centrazioni editoriali, che 
gia limita pericolosamente 
la pluralita delle fonti di 
informazione, dovranno es-
sere varate dal Parlamento 
precise norme antimonopo-
listiche e per la pubblicita 
delle fonti di finanziamento; 

0 \ per favorire, come chie-
**) de la Costituzione re-
pubblicana, lo sviluppo della 
stampa dei partiti, dei sin-
dacati, delle organizzazioni 
culturali, delle cooperative 
di giornalisti sono necessa-
ri una serie di prowedimen-
ti legislativi che compren-
dano, fra l'altro, l'assegna-
zione di carta gratuita (al-
meno per le prime 8 pagi-
ne), agevolazioni fiscali, nei 
servizi ecc; 

Q \ precise norme di leg-
Oj ge dovranno regolare 
la ripartizione della pubbli
cita degli enti pubblici e 
prevedere un prelievo fisca-
le sull'intiero gettito pub-
blicitario — compreso quel
lo della RAI-TV — per la 
costituzione di un fondo at-
traverso il quale operare il 
sostegno finanziario ' delle 
imprese Hi cui si'parla so-
pra e di nuove imprese che 
sorgano dalle realta regio-
nali; 

4\ predisporre, nel quadro 
TC/ del piano di sviluppo 
economico, una serie di in-
terventi per la creazione di 
strutture produttive pubbli-
che cui nuove imprese edi
toriali possano far ricorso 
a eque condizioni economi-
che. 

II controllo 
del Parlamento 

Base essenziale per una 
nuova e democratica politi
ca dell'informazione e la ri
forma della RAI-TV. In par
ticolare si chiede: la crea
zione di un ente nazionaliz-
zato radiotelevisivo respin-
gendo qualsiasi interferenza 
dei grandi monopoli privati; 
la eliminazione deH'attuale 
dipendenza dal governo del-
rente radiotelevisivo e l'e-
stensione dei poteri di con
trollo del Parlamento; il de-
centramento (sia per quan-
to riguarda la produzione 
dei programmi che i centri 
di decisione) in collegamen-
to con la nuova realta re-
gionale; la trasformazione 
delle attuali strutture di 
produzione, in modo da svi-
luppare la piu ampia parte
cipazione di base delle for
ze politiche, sindacali, cul
tural], di tutto il paese at-
traverso la creazione di nuo-
vi organismi produttivi (uni-
ta di base). 

Nel quadro di questa po
litica riformatrice e di e-
spansione della democrazia 
in tutti i settori dell'infor
mazione sono, inoltre, ne-
cessarie ed urgenti profon-
de modifiche alle leggi che 
regolano la vita della stam
pa e disciplinano le orga
nizzazioni professionali dei 
giornalisti. 

Queste concrete proposte 
possono trovare, crediamo, 
positive convergenze nel 
Parlamento e nel paese fra 
tutte quelle forze politiche, 
sindacali ' e culturali che, 
come ha sostenuto. il vice 
segretario del P.S.I, compa-
gno Mosca sull'-Aixinti.', sono 
ormai consapevoli che < la 
battaglia per una informa
zione democratica da realiz-
zare attraverso un plurali-
smo delle fonti di informa
zione sottratte al controllo 
del grande capitate e di ri-
stretti gruppi politici di 
maggioranza, non e un qual
siasi episodio della lotta per 
le riforme, ma e momento 
centrale e per molti aspetti 
condizionante di ogni stra-
tegia politica riformatrice ». 

Alessandro Curzi 

ROMA 
CENTO ANM DI PIANI VRBAmSTICl 

FALL1TI E DISPECULAZlOm EDIUZIE 

La canitale •wnacartrtea 
Un'espansione caotica che 
ha dilatato la citta 
« a macchia d'olio », 
vanificando ogni 
program ma - I primi 
esempi di quartieri costruiti 
alia periferia per trovare 
aree a basso costo 
« Questa citta, sebbene 
grande, non sembra 
af f atto una capitale » 
scriveva De Brosses nel '700 
Nobilta nera, banche, 
borghesi del Nord 
accumulano profitti 
Le prime cooperative 
fra lavoratori 

A sinistra: un settimanale satirico romano del 1882 
pubblica una vignetta contro la speculazione sulle 
aree al portico d'Ottavia, nel centro della citta. 
A destra: II Corso e Largo Chigi nel 1875. 

Sono cent 'anni che Roma continua a camminare s u una strada sbagliata, continua ad andarsene per 
conto proprio. Da cent 'anni gli urbanisti propongono e gli speculatori sulle aree dispongono. Anche rul t imo 
piano regnlatore della citta, approvato con tanta fati ca nel diceiubre 1962, e « saltato », spazzato via da una 
realta urbanistica diversa da quella programmata. Intorno al bistrattato piano regolatore si e sviluppato in queste setti-
mane un dibattito a tutti i livelli: si discute suU'opportunita o meno di pensare subito a qualcosa di diverso, a un nuovo 
piano che tenga conto di come sono andate le cose negli ultimi died anni e indicare i rimedi. In un recente dibattito fra 

noti urbanisti tutti i parte-

Le civilta extraterrestri: un'ipotesi che continua 
ad essere discussa da scienziati di tutto il mondo 

Messaggi da stella a stella 
Se esistesse un mondo come il nostro, potremmo effettuare un radiocollegamento bilaterale 
nel raggio di milje anni-luce — Le oscillazioni che hanno permesso di accertare I'esistenza di 
due pianeti della "stessa Bernard — II significato delle molecole d'acqua sroperte netlo spazio 

MOSCA, marzo 
«Si cercano civilta. extraterrestri»: e 

venuto il momento dell'ingresso di un 
altro tema fantascientifico nel campo 
delle ricerche concrete. La serieti del-
l'approccio al problema e evidente: ne 
hanno discusso a Bjurakan scienziati 
di fama mondiale. 

Per non abbandonarsi alia fantasia 
ed essere realistici, occorre precisare 
che la magglor parte dei ricercatori 
non conta su un facile successo, an
che se le attrezzature odierne sem-
brano ottime. Se infatti esistesse un'al-
tra civilti a livello terrestre (almeno 
per cio che concerne la potenza delle 
emittenti e la sensibility degli appa-
recchi riceventi), potremmo effettuare 
un radiocollegamento bilaterale nel 
raggio di ben mille anni luce. Questo, 
perd, awerrebbe soltanto se entrambe 
le parti si servissero di antenne orien
tate e le puntassero nella direzione 
giusta. A questo punto sorge la prima 
grande difficolta teorica e pratica: su 
che cosa puntare le antenne? Una ri-
sposta ragionevole pud essere questa: 
dobblamo puntarle sulle stelle che han
no maggiori probability di essere cir-
condate da sistemi planetari. Ma come 
possiamo scoprire i pianeti, se persino 
le stelle piu grandi appaiono nei mi-
gliori telescopi come corpi puntifor-
mi? A questo problema e stato appun-
to dedicato il simposio di Bjurakan. 

Sono gia state proposte alcune vie 
di ricerca. Ad esempio, e noto che una 
stella e i suoi pianeti ruotano incon-
tro a un comune centro di gravita. 
Quindi nel movimento di questa stella 
si notano determinate oscillazioni. Se 
si riuscira a registrare oscillazioni di 
questo genere in una stella lontana, si 
potra dire che ha un sistema plane-
tario. Con questo metodo si e stabilito 

Coloro che hanno preso parte al sim
posio di Bjurakan hanno formulato 
una conclusione audace: e necessario 
farlo, poiche i pianeti possono for-
marsi per condensazione del pulvisco-
lo interstellare indipendentemente dal
le stelle. Donde potra provenire in tal 
caso il calore necessario per l'origine 
e per lo sviluppo della vita? Un'ipo
tesi interessante a questo riguardo e 
stata avanzata dallo scienziato sovie-
tico Lev Muchin. Egli ritiene che per 
la formazione degli oceani, per il man-
tenimento del clima adatto e per la 
comparsa di complesse formazioni or-
ganiche e della vita stessa possano 
essere sufficienti le sorgenti interne di 
calore di un pianeta solitario (disin-
tegrazione radioattiva, intensa attivita 
vulcanica). 

Recentemente sono stati accertati 
fatti che rafforzano l'ipotesl che non 
siamo soli neH'universo. I radioastro-
nomi hanno scoperto nello spazio in
terstellare molecole d'acqua, d'ammo-
niaca, di metano, d'acido prussico, di 
alcool metilico, di formaldeide e di 
un'altra quindicina di sostanze chimi-
che che giacciono alia base dei com-
posti organici. Un fatto sensazionale e 
la scoperta di undid aminoacidi d'ori-
gine extraterrestre in un meteorite 
caduto in Australia nel settembre 1969. 
Gli aminoacidi sono infatti le princi
pal! component! delle cellule viventi. 

Ma anche se si scoprisse qualche for
ma elementarissima di vita, non sareb-
be risolto il problema della probabilita 
della sua evoluzione fino a forme in-
telligentL In altre parole, se si accetta 
il punto di vista di quegli scienziati 
che ritengono che l'evoluzione biolo-
gica terrestre sia dovuta a una serie 
di circostanze casuali e inipetibili, si 
deve supporre che l'umanita sia sola 

che la stella Bernard ha almeno due - • non soltanto nella nostra galassia, ma 
pianeti. la cui massa supera di 200400 in tutto l'universo. 
volte quella della Terra. 

Un'altra via consiste nel far uscire 
1 telescopi daH'atmosfera terrestre, che 
«confonde» le immagini dei corpi ce-
lesti. In questo caso si hanno prospet-
tive straordinarie. La sensibilita delle 
odierne apparecchiature per raggi in-
frarossi permette di ottenere immagini 
di pianeti a distanza interstellare. Gli 
scienziati si propongono di compiere 
esperimenti del genere nei prossimi 
anni. 

Ma e dawero necessario cercare la 
vita sui pianeti prossimi alle stelle? 

Eppure gli scettici al simposio di 
Bjurakan sono stati una minoranza. 
I loro oppositori hanno formulato que
ste considerazioni: se in un raggio di 
otto miliardi di anni luce non si no
tano violazioni delle leggi attualmente 
note della natura, ossia se queste leggi 
sono obiettive e valgono dappertutto, 
perch€ la civilta terrestre dovrebbe 
essere un'eccezione? Si tratta soltanto 
di cercare con tenacia. Ma come cer
care? 

Secondo alcuni scienziati, bisogna 
cercare innanzi tutto di captare even

tual! «segnali» interstellari. Quale lun-
ghezza d'onda e opportuno scegliere? 
Alcuni anni fa e stata espressa una -
ipotesi: se l'elemento piu diffuso nel-
l'universo e ridrogeno, che emette ra-
dioonde di 21 centimetri di lunghez-
za, perche mai gli esseri pensanti de
gli altri mondi non dovrebbero sceglie
re questa lunghezza per le comunica-
zioni universali? 

L'odiemo livello della radiotecnica 
non permette ancora di tenere sotto 
osservazione larghe masse del cielo. 
La ricerca deve essere selettiva. Ni-
kolaj Kardasciov ha osservato che non 
si puo garantire • che gli «altri» vo-
gliano trasmetterci qualcosa proprio 
nel momento in cui le nostre antenne 
sono rivolte verso di loro. H problema 
potra essere risolto soltanto da radio-
telescopi di tipo radicalmente nuovo, 

Un progetto di radiotelescopio del 
genere, che costerebbe circa quattro 
miliardi di dollari, e stato elaborato 
dal professor Oliver (USA). II ciclo-
pico impianto dovrebbe avere dieci-
mila antenne paraboloidi del diametro 
di venticinque, trenta metri, ol-
tre a complicatissime apparecchiatu
re elettroniche per l'elaborazione dei 
dati. Vale la pena di realizzarlo? Sen-
za dubbio ne vale la pena: il radio
telescopio di Oliver sarebbe tanto sen
sible da captare segnali televisivi di 
tipo terrestre persino da una distanza 
di cento anni luce. Nel raggio di cento 
anni luce si contano quasi mille stelle, 
che possono avere pianeti acivilizza-
tin. Ma si tratta ancora di un pro
getto. 

Tentativi di scoperta di segnali di 
origine artificiale sono gia stati fatti. 
Vsevolod Troitskij, socio corrisponden-
te deirAccademia delle scienze del-
l'URSS, ha riferito al simposio di Bju
rakan sull'« ascolto» di alcune stelle 
su una lunghezza d'onda di trenta cen
timetri. L'esperimento e stato fatto dal-
l'lstituto radiofisico di Gorkij. Non e 
stato scoperto nel cosmo nulla di cso-
spettos. 

Va detto che secondo 1 calcoli del 
Kardasciov anche la civilta terrestre 
pud essere «ascoltata», lo si voglia o 
no, da eventual! extraterrestri. La po
tenza complessiva delle radioemissioni 
sul nostro pianeta ha gia superato il 
livello normale delle radioemissioni 
del Sole. 

Vitalij Ginzburg 

Un disegno fantascientifico di Sokolov 
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cipanti si sono trovati con-
cordi su un punto: il piano 
regolatore del '62 ha bisogno 
di una profonda e radicale re-
visione. 

Sulla necessita di provvede* 
re subito a un nuovo piano il 
prof. Leonardo Benevolo, uno 
fra i piu quotati urbanisti ita-
liani, non ha dubbi. In una 
recente intervista rilasciata a 
Capitolium, la rivista del Co
mune di Roma, Benevolo af
ferma che «l'assoluto immo-
bilismo operativo» di questi 
dieci anni ha provocato « tan-
ti mutamenti da vanificare 
una eventuate realizzazione 
del piano oggi». Quando si 

;,studi6 il nuovo piano regola
tore (i primi sondaggi risal-
gono al 1954) — dicet ancora 
Benevolo — «la cittaiaveva 
il suo centro e poi era sbi-
lanciata verso Est. I proget-
tatori del P.R. previdero allo-
ra di sbilanciare ancora1 di piu 
Roma verso Est in modo da 
mutare la fisionomia di citta 
monccentrica e di dare vita 
ad un nuovo centro, appunto 
verso Est. Si trattava insom
nia di limitare l'espansione 
da una parte e incrementar-
la dall'altra. Contrariamente 
a queste previsioni, invece, 
l'espansione della citta e av-
venuta in maniera del tutto 
differente. Roma, che era sbi-
lanciata verso Est. si e este-
sa piuttosto verso Ovest. ac-
centuando la sua caratteristi-
ca monocentrica. Tutto questo 
rende inattuabile la realizza
zione del piano regolatore, e 
consiglia di studiare e realiz-
zare un altro piano di svilup
po della citta >. 

Fra la profonda revisione 
del vecchio piano e la stesu-
ra di uno nuovo. un punto re-
sta tuttavia fermo: Roma 
marcia oggi su un programma 
urbanistico che non e piu va-
lido. Perche? II motivo lo in-
dica chiaramente il prof. Be
nevolo: la citta continua a 
espandersi a macchia d'olio. 
Per quanti sforzi si siano fat
ti da quando Roma e diventa-
ta capitale. la sua espansione 
neU'AgTo romano e awenuta 
quasi sempre cosi. I piani re-
golatori hanno cercato di rot-
tificare questa tendenza. ma 
i proprietari dei terreni hanno 
continuato a camminare per 
conto proprio. seguendo la lo-
gica del massimo profitto. 
- La crescita di Roma e sem
pre awenuta secondo due di-
rettrici, fuori di ogni piano: 
a macchia d'olio da una parte, 
oppure ricercando terreni !on-
tani dal centro. di poco costo. 
dall'altra. La prima e stata 
la linea di espansione del ce-
to medio, della piccola e me
dia borghesia. L'altra e staia 
la caratteristica della povera 
gente. degli immigrati dal La-
zio e dal Mezzogiomo: i quar
tieri popolari di Testaccio e 
Tburtino. Santa Croce e San 
Saba sono i primi esempi di 
migrazioni lontane dal corpo 
della citta. dovute non a pro
grammi di decentramento ur-
bano. ma aH'eccessivo cos:o 
delle aree. Man mano che la 
macchia d'olio si estendeva, 
la povera gente 6 sempre sta 
ta proiettata verso i bordi del 
oerchio. fino a raggiungere il 
fenomeno dei nostri giorni, 
caratterizzato da una cinta di 
borgate e di borghetti, dove 
redilizia legale d una inezia 
rispetto a quella abusiva e i 
servizi sono di la da venire. 
L'allontanamento dei ceti po
polari da Roma e continuato 
tra le due guerre, incremen-
tato dal fascismo, ed e prose-
guito oltre, con un ritmo sem
pre piu rapido, proporzionale 
all'incremento della citta.' 

E' sempre stato cosl. H pri-
mo piano regolatore di Roma 

i capitale porta 1* data del 1873, 

tre anni dopo la storica brec
cia. Fu la giunta provvisoria 
di governo, insediata dal ge
nerate Cadorna nel palazzo 
Piombino. dove sorge ora la 
Galleria. a decidere il 30 set
tembre 1870 la nomina di una 
commissione di architetti e 
ingegneri per studiare « pro-
getti di ampliamento e ab-
bellimento della citta». Que
gli studi furono la base del 
piano regolatore varato tre 
anni dopo. Allora si trattava 
di costruire ministeri, case 
per impiegati, servizi adegua-
ti a una citta che stava per 
diventare una moderna-capi
tale: scuole, caserme. ospe-
dali, mercato, macello. Si 

trattava anche di difendere 
tutto questo dalle inondazioni 
del Tevere. 

«Questa citta, sebbene 
grande. non sembra affatto 
una capitale », scrisse nel 700 
Camillo De Brosses. Eppure 
Roma era sempre stata capi
tale di qualche cosa, salvo due 
brevi periodi, dopo il 313 e du
rante l'esilio avignonese dei 
papi. H problema che si pose 
dopo il 1870 fu appunto quello 
di dare a Roma il volto di una 
moderna capitale. Roma do-
veva trasformarsi da una ca
pitale per inerzia della sto-
ria a una capilale per realta 
dei fatif.l* 

Lie ville romane 
diventano un ricordo 

II piano del 1873 non ven-
ne mai approvato definitiva-
mente, tanto e vero che non 
si trasformo mai in legge del-
lo Stato. Bisogna aspettare al
tri dieci anni, il 1883, per 
avere un piano regolatore ve
ro e proprio, con il timbro 
della legge. In pratica i due 
progetti si somigliano ed e a 
loro che va attribuito il volto 
«umbertino > innestato nel 
profilo papalino di Roma. Via 
Nazionale viene completata 
proprio in quel tempo e ven-
gono concepiti e costruiti, in 
parte, i nuovi quartieri di 
PraU', Esquilino, Ludovisi, Ca
stro Pretorio. venuti su in fun
zione di Roma capitale, per 
soddisfare le necessita mini
sterial! e • burocratiche della 
citta. 

Si assiste anche alio scem-
pio delle grandi viNe roma
ne, dei bei giardini e degli 
immensi parchi, tanto can a 
Stendhal. L'unico ricordo che 
ci resta di questa Roma sono 
le incisioni del Pinelli. Nel 
corpo del centro storico si '.n-
nestd la nuova parte della 
citta. quella ministeriale, 

scartando l'idea di andare a 
costruire altrove, con quartie
ri satelliti autosufficienti, i 
ministeri, le caserme, le abi-
tazioni dei funzionari e degli 
impiegati. Dalla fine dell'800 
ad oggi la caratteristica mo
nocentrica di Roma non si e 
mai rettificata. 

D'altra parte, allora come 
oggi, la scelta non fu casuale: 
collimava con gli interessi dei 
proprietari delle vaste aree 
che si stendevano fuori delle 
mura Aureliane. A fianco dei 
principi della nobilta nera. al
le famiglie blasonate del Sud 
trapiantate a Roma, troviamo 
fra i proprietari terrieri an
che una banca piemontese, 
con capitale svizzero, che cura 
gli interessi di alcune fami
glie borghesi del Nord. E' sul 
grande appezzamento di ter-
reno collocato dietro Castel 
Sant'Angelo, oltre la cinta Va-
ticana, che si appunta l'at-
tenzione dei dirigenti della 
banca piemontese, poche set-
timane dopo 1'ingresso .. dei 
bersaglieri a Porta Pia. Ed 
e qui, sui prati di Castello. 
che sorgera il primo grande 
quartiere di Roma capitale. 

Gli immigrati a migliaia 
cercano un'abitazione 

Insieme al problema di coS-
locare i ministeri e le famiglie 
del ceto medio impiegatizio e 
deU'alla burocrazia, si presen-
ta subito anche il problema d: 
dare una sistemazione ai nu 
merosi ex contadini piovuti a 
Roma dalle campagne del La-
zio e dal Mezzogiorno, per 
trasformarsi in manovali e 
muratori. secondo le esigenze 
del momento. Nascono cosi 
le prime case popolari. H pn-
mo complesso e quello del 
Celio, in via Celimontana. Nel 
1903 nasce anche 1'Istituto ca 
se popolari che mette mano 
alle prime costruzioni di Te 
staccio, che doveva divenca-
tare una c zona industrial >, 
e al quartiere San Saba. Sor-
gono anche le prime coopera
tive fra i lavoratori le quaii 
riescono a edificare al Tibur 
tino e a Santa Croce in Ge 
rusalemme? 

Non si creda che queste 
prime case per i lavoratori 
siano state il frutto di bene-
vob' concessioni delle classi 
dominant! di allora. Tutt'a!-
tro. Anche allora ci vollero 
lotte per avere la casa e b 
poche abitazioni strappate fu 
rono il frutto di queste lotte 
e dell'azione del movimento 
socialista e operaio che in 
quegli anni muoveva i primi 
passi con le societa di mu-
tuo soccorso, le leghe e con 
il giovanissimo Partito socia
lista. I quartieri popolari ven-

nero relegati in zone dove i 
terreni costavano poco o nulla, 
facendo, in questa occasion?, 
uno strappo alia regola della 
espansione monocentrica. 

Si pud comunque dire cfae i 
dirigenti delllstituto case po
polari ebbero allora piu lun-
gimiranza di quelli attuali. 
Dopo la costruzione delle ca
se al Tiburtino e a Santa 
Croce (edificate dalle coope
rative di ferrovieri, netturbi-
ni e tranvieri), si cerco subi
to la strada per rettificare gli 
errori commessi. II quartiere 
San Saba, costruito dainsn-
tuto case popolari, ne e una 
prova. Qui ci si orienta ad 
innalzare tecnicamente d li
vello edile, urbanistico e ar-
chitettonico. di creare degli 
alloggi confortevoli e isolati. 
di far entrare aria e luce hi 
tutte le abitazioni, di conior-
nare di verde le strade in^;r-
ne, di sostituire al fragile in-
tonaco pietre e mattoni. L'ICP 
non si propose, cioe. di nu-
gliorare i dormitori pubblici, 
ma di rendere a buon mer 
cato il confort minimo che 
fino allora si era trovato nel
le case della piccola e media 
borghesia. San Saaba resta 
ancora oggi, sul piano dell'* 
dilizia popolare, uno dei poch: 
esempi romani di livello inter-
nazionale. 

. . - Taddto Conca 


