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L'ordine giudiziario e fe manom del centro-deslra 

II governo 
della magistratura 

Numerosi ephodi illustrano I'accentuarsi della tendenza a costiluire 
un sottopotere sempre piii omogeneo alle sce/fe della maggiorania 

II sottosegretario Pennac-
chini concludendo per il go
verno, dinanzi alia Commis-
sione giustizia della Camera, 
la discussione generate sulfa 
legge-delega per la riforma 
del processo penale ha difeso 
a oltranza la pratica politi-
ca della sostituzione dei ma
gistrate scomodi, con una sot-
tolineatura tanto ampia quan-
to sospetta delle funzioni del 
pubblico ministero e con una 
impostazione che, mentre rin-
viava la soluzione del proble-
ma alia riforma dell'ordina-
mento giudiziario (i temi che 
la DC non ha mai voluto af-
irontare), traeva dalle dispo-
sizioni di quello vigente ogni 
sostanziale giustificazione. 

Puntualmente applicato nei 
piu gravi avvenimenti politi-
ci degli ultimi tempi (ricor-
diamo l'istruttoria per la mor-
te del colonnello Rocca, quel-
la per la morte di Calzolari, 
sottratta — era la vigilia del 
processo Valpreda — al giudi-
ce che procedeva per omici-
dio volontario e poi definita 
con la qualificazione di mor
te accidentale, quella per la 
morte di Feltrinelli, sino a-
gli inquietanti sviluppi delle 
indagini per l'omicidio dello 
studente Franceschi) questo 
strumento processuale di par-
ticolare rilevanza politica in-

Martedi a Firenze 

Liberia 
di stampa 
e riforma 
RAI-TV 

al consiglio 
della FNSI 

ROMA, 25 febbraio 
II consiglio nazionale 

della FNSI (federazione 
della stampa italiana) e 
stato convocato in seduta 
straordlnaria martedi a 
Firenze. Sui motivi di ta
le convocazione la stessa 
FNSI ha emesso questo 
comunicato: 

a Martedi a Firenze in 
seduta straordinaria e 
convocato il consiglio na
zionale della stampa ita
liana. Domani, in prepa-
razione di questa assem-
blea di tutto il giornali-
smo italiano, si riunira la 
Giunta esecutiva della FN 
SI. Il consiglio della stam
pa dovra esaminare la gra
ve situazione esistente e 
i nuovi pericoli che incom-
bono s u 1 rinformazione 
scritta e radioteletrasmes-
sa». 

«Le aziende editoriali 
continuano, nonostante gli 
scarsi aiuti erogati con i 
consueti metodi assisten-
ziali, a vivere di stenti, a 
chiudere i bilanci in de
ficit, sanati solo da com-
piacenti e condizionanti in-
tegrazioni. I giornali non 
sono diventati piu liberi, 
ma, al contrario, in non 
pochi casi, hanno aumen-
tato la loro dipendenza o 
si sono indeboliti al pun-
to da essere ormai ma-
turi per l'assorbimento, la 
concentrazione ». 

«Per la pubblicita, un 
disegno complicatissimo, 
subdolo e penetrante, si 
sta realizzando ai danni 
dei giornali con impreve-
dibili e insospettabili col-
legamenti». 

«Per la RAI-TV recenti 
avvenimenti hanno con-
fermato come neppure in 
questo periodo di transi-
zione, in attesa della nuo-
va convenzione, sia stato 
abbandonato il metodo 
della lottizzazione, contra-
stante con il piu elemen-
tare principio di gestione 
democratica ». 

«Inline con sempre 
maggiore frequenza, la 
magistratura, ai vari gra-
di, condanna giornalisti 
per reati di opinione, con
cetto questo intollerabile 
in un regime di vera de-
mocrazia*. 

«Questo il punto della 
situazione che verra di-
scusso al consiglio della 
stampa italiana. Una si
tuazione che richiede da 
parte di tutti i giornalisti 
un'energica presa dl posi-
zidne ed un'attiva mobili-
tazione nella civile batta-
glia per la difesa della li
berta di stampa, che e li
berta per tutti». 

centrato sul potere gerarchi-
co del capo dell'ufflcio proce-
dente, e stato sempre impie-
gato in direzione del tutto con-
traria a quella (rimedio contro 
possibili casi di inerzia) in-
vocata a suo fondamento e 
teorizzata nella relazione Ga-
va del 1069 sullo « stato della 
giustizia ». 

E' per questo che il discor-
so del rappresentante del go
verno e subito apparso come 
componente di una vera e 
propria linea di governo del
la magistratura. E' questo 
oggi il punto nodale. E' qui 
che si mette a fuoco il ten-
tativo corposo di trasformare 
la magistratura da ordine in 
potere, o meglio in sottopote
re, reso evidente tra l'altro 
dalla caduta senza rimpianti 
del dibattito sull'interpretazio-
ne tecnica della legge, argo-
mento un tempo cosi caro ai 
settori piu reazionari della 
magistratura stessa. Alle po-
sizioni e alle iniziative indi-
viduali di allora, alia sottile 
e pretestuosa problematica in-
terpretativa si va sempre piu 
sostituendo un fatto di schie-
ramento in cui l'attacco alle 
autonomie locali e alle nuove 
forme di partecipazione popo-
lare (dopo la giunta munici-
pale di Pontedera l'intero Con
siglio Regionale d'Abruzzo e 
sotto processo per una decisio-
ne adottata nell'esercizio del
la propria autonomia orga-
nizzativa), il dubbio sulla co-
pertura delle possibili respon-
sabilita di determinati settori 
della polizia (come commenta-
re diversamente le sostituzio-
ni di magistrati nelle indagi
ni per i fatti della Bocconi?). 
l'attacco ai giudici che non si 
allineano (ecco il recente pro-
cedimento disciplinare contro 
quelli responsabili del delitto 
di assemblea commesso per 
criticare il trasferimento del 
processo Valpreda) si muovo-
no sempre piu organicamen-
te in un disegno, che e ideo-
logico prima ancora d'essere 
politicamente definito in ogni 
particolare, volto a rendere la 
magistratura omogenea alia 
aggregazione di forze econo-
mico-politiche che si riconc-
scono nel governo di centro-
destra. 

Si e cominciato con la con-
quista del potere assoluto in 
seno al Consiglio Superiore 
della magistratura realizzata 
da « magistratura indipenden-
te», la corrente conservatri-
ce poco piu di un terzo dei 
giudici, con l'aiuto — si dice 
anche finanziario — della de-
stra democristiana e attraver-
so un sistema elettorale truf-
faldino le cui prospettive di ri
forma, alia fine della quinta 
legislature, scivolarono sull'e-
quivoco atteggiamento del go
verno di centro-sinistra. Dopo 
di che gli ermeJ/ini (6 ormai 
tenue diaframma che li se-
para da «magistratura indi-
pendente >) hanno rivendicato 
con maggior forza per il Con
siglio Superiore una posizione 
di chiusura nella quale la ne-
gazione dell'impegno politico 
(la terapia contro le tre feb-
bri, sindacale, elettoralistica, 
politica, diagnosticate dal so-
stituto procuratore generale 
Trotta al congresso dell'Aqui-
la) diviene inevitabilmente ri-
fiuto di un piu vasto respiro 
costituzionale. E' una mano-
vra che spiega l'autortezazio-
ne a procedere concessa da 
Gonella contro i dirigenti di 
c magistratura democratica », 
la sua inerzia — questa si! — 
di fronte a palesi violazioni 
del principio di inamovibilita 
del giudice (alle cdefenestra-
zioni > alia Procura di Milano 
e ai tentativi in corso nelle 
maggiori citta italiane, da Fi
renze a Pisa, da Roma a Mi
lano, di spostare da una fun-
zione aU'altra giudici non gra-
diti. fa riscontro l'assoluta in-
differenza rispetto a casi cla-
morosi di incompatibilita a suo 
tempo denunciati dalla stampa 
di sinistra e ora portati all'e-
same del Parlamento da una 
interrogazione comunista), la 
apertura del procedimento di
sciplinare contro i giudici che 
osano discutere e criticare, in 
sedc diversa da quella scien-
tifica. le decision! politicamen
te rilevanti del Supremo Col-
legio. 

Siamo di fronte a un pro-
gramma di governo della ma
gistratura che mira a mettere 
a posto i giudici democratic! 
per rendere l'ordine giudizia
rio un corpo che di volta in 
volta, e a seconda delle cir-
costanze, rafforzi o preceda 
le scelte politiche della coali-
zione di centro-destra (quale 
immagine migliore di quella di 
Guamera in veste di padrino 
del « fermo di polizia »?). Sia
mo di fronte a una aggregazio
ne di forze che ha come sco-
po e come mezzo la conserva-
zione e il rafforzamento dei 
centri di potere (struttura del
la Cassazione, sistema eletto-
ralo del Consiglio Superiore. 

* organizzazione gerarchica de-

Come e stato salvato il centro storico di Bologna 

DISEGNO DELIA CITTA 
Gli obiettivi culturali, sociali e politici che caratterizzano la linea dell'amministrazione di sinistra - L'ostilita della DC 
verso le decisioni antispeculative per le zone piu popolari • La grande discussione democratica sul piano di risanamento 

gli ufflci del pubblico ministe-
ro, sistema di nomina dei capi 
degli ufflci e loro attribuzioni) 
nell'ordine giudiziario. come 
momento di intervento auto-
ritario nelle fasi piu delicate 
della situazione politica. L'uso 
di questi strumenti e la scelta 
ideologica per «l'ordine » i-
dentificato nel principio di 
autorita si fondono cosi in una 
direttrice volta a vanificare. 
al di la di una semplice ripu-
litura degli ottoni, la stessa 
riforma democratica dei co-
dici. 

Va appunto considerato il 
rapporto tra governo della ma
gistratura e riforme legisla
tive. Esso balza evidente dal-
l'episodio di Milano: la for-
malizzazione deU'istruttoria fu 
assunta, in una timida legge 
di qualche anno fa, come a-
spetto di democratizzazione 
del processo; nell'indagine sui 
fatti della Bocconi e indubbia-
mente servita anche a ritar-
dare accertamenti — la peri-
zia psichiatrica sull'agente 
Gallo e la perizia balistica sul-
le pistole — la cui efflcacia e 
strettamente legata all'urgen-
za. 

Bisogna dire queste cose 
con chiarezza e senza mezzi 
termini; bisogna che di que
sti problemi siano investiti con 
sempre maggiore ampiezza i 
lavoratori, le forze politiche 
democratiche, il Parlamento, 
le organizzazioni sindacali, gli 
enti locali. Sappiamo bene che 
vi sono, al di la della stessa 
combattiva corrente di «ma
gistratura democratica », mol-
ti giudici che avvertono ogni 
giorno di piu il disagio di 
questa situazione e la necessi
ty di una lotta volta ad arre-
stare questa pericolosa ten-
denza. Dobbiamo approfondi-
re con loro il discorso e il 
confronto sui contenuti anti-
fascisti e democratici dell'ope
ra del magistrato, sulla ne
cessity del suo contributo al
ia realizzazione del principio 
di uguaglianza come momento 
centrale di costruzione dell'or-
dine costituzionale. E* anche 
questo un terreno non secon-
dario della lotta per imporre 
una inversione di tendenza, 
per impedire la formazione e 
la soprawivenza di corpi se
parate per difendere e raf-
forzare l'ordinamento demo-
cratico dello Stato. 

Gianfilippo Benedetti 
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Lo splendido complesso architettonico di Santo Stefano, detto delle « sette 
chiese » poiche raccoglie altrettante costruzioni realizzate in diversi st i l i , non 
e piu — contrariamente a quanto mostra la foto di repertorio — disturbato 
dal traff ico. Infat t i , proseguendo nel I'opera d i pedonalizzazione che investe 
in modo particolare il centro storico ma anche la periferia, I'amministrazione 
comunale ha recentemente chiuso al transito veicolare la piazza che fronteg-
gia il prezioso monumento. * ; 

Alia base delle scelte effet-
tuate per il centro storico di 
Bologna dall'amministrazione 
comunista e socialist-!, ci so
no da un lato gli obiettivi 
culturali, tesi a salvaguarda-
re gli altissiml valori storico-
ambientali della citta anlica, 
ancora sostamtalmente pre-
servati, dagli assalti della spe-
culazione; e dall'altro lato gli 
obiettivi sociali e politici, te
st ad impedire I'ulteriore ter-
ziarizzazione e a garantire la 
permanenza dei ceti popolari 
nelle abitazioni restaurate e 
delle attivita commerciali e 
artigianali a cui quei ceti so
no legati. 

Va subito detto che, dopo 
la decennale politica di sal-
vaguardia stortco-ambientale 
del comune di Bologna, il re
gime immobiliare ha finito per 
subire la prima delle due 
scelte: si accettavano ormai 
gli aspetti architettonicl del
ta salvaguardia, ma se ne ri-
flutavano gli aspetti sociali, 
tendendo a realizzare alloggi 
di lusso da vendere o affltta-
re ad alto costo. Per contra-
stare questo disegno il co
mune decise di affrettare i 
tempi ed arrivare ad una ra-
pida approvazione di un pia
no speciale per I'edilizia eco-
nomica e popolare, che con-
sentisse all'intervento pubbli
co di operare nelle zone piii 
povere e degradate del centro 
storico. Era la prova che la 
amministrazione di sinistra 
faceva sul serio, mantenendo 
entrambi i propri impegni, 
quello culturale come quello 
sociale. 

A questo punto la reazio-
ne delle immobiliari e delle 
forze economiche e politiche 
ad esse vicine, si fece assai 
piii decisa ed intollerante. 
Non solo per difendere i pro
pri interessi speculativi mes-
si in discussione dalle scelte 
bolognesi, ma anche per riaf-
fermare in sede di princi
pio, su scala nazionale, il di-
ritto della grande proprietd 
di continuare ad operare in-
disturbato in tutti i centri 
storici d'Italia. L'intenzione di 
fare di Venezia una gigante-
sca Montecarlo per turisti di 
alto bordo era, ad esempio, 
messa in serio pencolo dalla 
alternativa popolare proposta 
a Bologna; cosi come i dise-
gni a breve o lungo termine 
di espellere i lavoratori che 
ancora vivono nei centri sto
rici di Napoli e di Torino, 
di Palermo e di Genova, di 
Bart e di Firenze, si trova-

• vano contro una linea di op-
posizione, insieme culturale e 
politica, che minacciava di 
mobilitare le masse popolari 
contro queste nuove operazio-
ni speculative. 

La reazione alle scelte del 
comune di Bologna fu dunque 
proportionate ai pericoli che 
queste comportavano poten-

A VENTICINQUE ANNI DALLA VITTORIA POPOLARE 

II febbraio '48 in Cecoslovacchia 
Come I'intervento delle masse riusci a sventare il colpo di mono della deslra diretto contro il governo e il Fronte naUonale - l e mono-
we interne e internaiionali della borghesia nel tlima della querra fredda - Lo sciopero generale e la soluiione della crisi ministeriale 

a Oggi i nuovi ministri so
no stati presentati al Presi-
dente Benes dal primo mi-
nistro Gottwald. Al termine 
della cerimonia, Gottwad ha 
ringraziato Benes per la fidu-
cia da esso mostrata nel nuo-
vo governo ed ha aggiunto: 
oggi appare chiaro come la 
luce del sole che il tentativo 
compiuto per distruggere il 
governo e il Fronte Nazio
nale era nient'altro che 
un attacco disperato contro 
le fondamenta stesse del no
stra Stato. Il nostra pqpolo 
ha risposto con meraviglio-
se dimostrazioni di unita, con 
una tempesta di disgusto con
tro gli attentatori... per assi-
curare il futuro sviluppo del
la nostra fede popolare de
mocratica x. 

Fu questo l'ultimo capitolo 
dei drammatici avvenimenti 
cecoslovacchi del febbraio '48, 
allorche I'intervento diretto 
dei lavoratori, nelle fabbri-
che, nelle campagne nelle 
strade e nelle piazze di Ceco
slovacchia, spezzd il «colpo 
di mano* della dsstra che 
mirava a ripetere il •tentati
vo* che partiti analoghi, al-
cuni mesi prima, avevano rea-
lizzato in altre condizioni e 
con successo in Belgio, in 
Francia, da noi in Italia. 

Occorre riandare al clima 
di quegli anni per compren-
dere la sostanza politica di 
quanto awenne allora in Ce
coslovacchia, il significato di 
quella vittoria popolare di cui 
ricorre oggi il venticinquesi-
mo anniversario. 

A Praga le elezioni per il 
rinnovo del Parlamento nel 
maggio del 1946 avevano avu-
to una importanza decisiva 
per un nuovo sviluppo socia
le e politico del Paese. I co-
munisti ottennero in quelle 
elezioni il 38 per cento dei 
voti dando vita, con altri par
titi del Fronte Nazionale, ad 
un governo che aveva come 
obiettivo, non solo la rinasci-
ta del Paese dalle distruzio-
ni della guerra, ma la crea-
zione delle bast per una sua 
profonda trasformazione so
ciale: la nazionalizzazione 
deirindustria, la riforma a-
graria, la realizzazione di tut-
ta una serie di riforme che 
riflettevano l'aspirazlone po
polare e di tutte le forze pro-
gressiste uscite dall'amara e-

sperienza delle debolezze e 
dei tradimenti che avevano 
portato il Paese alia catastro-
fe del 1938. 

E ' su questo terreno che si 
sviluppa, fin da quegli anni, 
il nuovo contrasto e la lotta 
con la borghesia, che trovava 
i suoi sostenitori nelle file di 
alcuni partiti del Fronte Na
zionale, quei dirigenti social-
nazionali, del partito popola
re e del partito democratico 
slovacco, rivelatisi ala fre-
nante di tutto quanto avreb-
be potuto costituire la con-
dizione per il passaggio futu
ro dalla rivoluzione nazionale 
e democratica. realizzata nel-
rimmediato dopoguerra, ad 
una rivoluzione di tipo piii a-
vanzato, socialista. 

/ prim/ Irititi 
della guerra fredda 

Verso la meta del 1947, que
ste forze ritennero che fosse 
giunto il momento adatto per 
sferrare il colpo, il cui obiet
tivo principale era quello di 
estromettere i comunisti dal 
governo. liquidare le conqui-
ste fondamentali ottenute dai 
lavoratori, inserire il Paese 
nell'orbita americana. Anche 
la situazione intemazionale 
sembrava loro la piii propi-
zia. In quel periodo infatti a-
veva preso awio, in modo vi-
rulento, la «guerra fredda* 
i cui primi frutti furono la 
estromissione dei comunisti 
dai governi di vari Paesi del-
l'Europa occidentale, la pro-
clamazione delta famigerata 
«dottrina Truman», il tenta
tivo di formare un blocco mi-
litare nell'Europa occidenta
le ' e l'adozione del Piano 
Marshall, il cui obiettivo era 
soprattutto il rinnovamento 
delle strutture capitalistiche 
in una Europa completamen-
te infeudata agli Stati Unit!. 

E ' appunto in questo cli
ma e in questo contesto in
temazionale che si svolgono 
i primi atti concreti della de-
stra cecoslovacca, gia da tem
po impegnata a realizzare una 
inversione della tendenza, sia 
all'intemo che nella colloca-
zione intemazionale del Pae
se. L'atto che doveva dare il 
via qualche mese dopo agli 
avvenimenti di febbraio fu 

una riunione segreta della di
rezione del Partito socialista 
nazionale, a Karlovy Vary, nel 
luglio del '47. E ' qui che i 
leaders di quel partito esami-
nano e prendono atto del 
punto di vista dei partiti bor-
ghesi sulla situazione ceco
slovacca e sul modo di rove-
sciarla. 

II ministro Hubert Rypka, 
uno dei leaders di quel par
tito, avra in quella riunione 
l'incarico di recarsi a Parigi 
per informare la diplomazia 
americana che i social-nazio-
nali pensano di rompere con 
il governo Gottwald e che es-
si hanno l'intenzione di lavo-
rare per la creazione di un 
fronte che vada dal loro par
tito sino ai socialdemocrati-
ci contrail al governo. Per 
contro gli americani e gli oc
cidental! dovrebbero garanti
re una continua pressione di-
plomatica sul governo e sul 
presidente Benes, per porta-
re in porto il loro proposito 
di restaurazione. 

Nulla di piu gradito ed op-
portuno per Washington e per 
le potenze occidentali, che 
tentano gia le loro esperien-
ze di ingerenza diretta ed in-
diretta nella politica interna 
di altri Paesi, rompendo que
gli accordi di non interven
to che erano stati conclusi 
alia fine del secondo conflitto 
mondiale e che erano stati 
il risultato della benefica col-
laborazione realizzata nel cor
so della guerra contro la Ger-
mania nazista. 

Rompere l*unita delle for
ze democratiche e popolari 
che faticosamente si stava co-
struendo in molti paesi euro-
pei, spingerle verso il disor-
dine, verso profonde rotture 
politiche e sociali: ecco l'obiet-
tivo cui r stavano lavorando, 
anche m Cecoslovacchia co
me era awenuto gia altrove, 
i partiti della borghesia e i 
loro alleati. In Cecoslovacchia 
i partiti di destra trovarono, 
verso la fine del 1947 un in-
sperato alleato nella siccita 
che falcidib in modo terribi-
le i raccolti. La fame sem
brava alle porte, il piano Mar
shall veniva presentato come 
il toccasana della situazione, 
i grossi proprietarl venivano 
incitati d a i ' social-nazlonali 
slovacchi a nascondere il gra-
no e rifiutare le consegne al
io Stato. 

Nelle miniere di Ostrava, 
nelle fabbriche di tutto il pae
se si Iavora duro e spesso 
si mangia solo pane nero e 
poca margarina. Ma la de
stra dice ( n o t alia richie-
sta dei comunisti e di altre 
forze del fronte di tassare i 
redditi che superano il miliu-
ne di corone, per coprire le 
spese per l'acquisto di grano 
e per aumentare gli stipendi 
alle grandi categorie di la
voratori. Il blocco anticomu-
nista, costituitosi in seno al 
governo cerca con ogni mez
zo di rinviare, di insabbiare 
le decisioni. 

II programma dei comuni
sti per le elezioni che dovran-
no tenersi nel maggio del 
1948, le rivendicazioni avan-
zate agli inizi di febbraio: 
nazionalizzazione della indu-
stria, del commercio estero 
e di quello aU'ingrosso, la ri-
chiesta di una piii rapida at-
tuazione della riforma agra-
ria incontrano il pieno appog-
gio delle masse. La destra si 
vede costretta ad accettare la 
imposta sui « milionari » ma 
quando, nella seconda meta 
di febbraio si aprono a Pra
ga i congressi dei consigli a-
ziendali. delle organizzazioni 
sindacali e delle commissio-
ni contadine, proprio per di
scutere delle rivendicazioni 
avanzate, il blocco anticomu-
nista tenta il suo contrat-
tacco. 

Crisi plena di 
shane ccincidenze 

II 20 febbraio i ministri 
del Partito socialista naziona
le, del Partito popolare e di 
quello democratico presenta-
no le dimissionl. Motivo: la 
pretesa di contestare al loro 
collega degli Intern!, il co
munista Nosek, la decisione 
di operare alcune sostituzioni 
nella direzione dell'apparato 
statale. Il tentativo e di met
tere in crisi il governo, iso-
lare i comunisti, costringere 
il gabinetto alle dimissioni, 
creare un governo di tecnlci 
con l'obiettivo di battere le 
forze di sinistra ancor prima 
delle elezioni. Una crisi cal-
colata, plena di «strane» coin-
cidenze. Non a caso viene a-

perta nel momento stesso in 
cui il governo veniva svi-
luppando una serie di misu-
re dirette a portare avanti e 
a consolidare la riforma a-
graria e quella industriale. 
Non a caso, solo pochi gior-
ni prima della «crisi» che 
la destra cerca di provocare, 
a Praga l'ambasciatore ame-
ricano Stheinardt dichiarava: 
« Dopo tutto non sono perdu-
te le speranze che la Ceco
slovacchia aderisca al Piano 
Marshall». Riemerge chiara-
mente il disegno della destra: 
creare le condizioni a che la 
Cecoslovacchia cambi brusca-
mente ratta e si appresti a 
divenire una pedina neU'am-
bito della politica prevista 
con la vdottrina Truman». 

I piani dei dimissionari era-
no stati elaborati in tutti i 
dettagli. Contavano innanzitut-
to di essere seguiti dai so-
cialdemocratici, di provocare 
una valanga di dimissioni che 
avrebbero dovuto consentire a 
Benes di rifiutare a Gottwald 
l'incarico. La risposta dei co
munisti verra immediata con 
l'appello a tutto il paese a 
vserrare i ranghi nel Fronte 
Nazionale, sostenere il gover
no, per garantire le rivendi
cazioni necessarie per l'inte-
resse della repubblicas. E la 
risposta del paese sara altret-
tanto immediata. Le piazze di 
Praga, Brno, Bratislava, Pil-
sen in quei giomi nereggia-
no di folia. I socialdemocra-
tici restano al governo. I rap-
presentanti di base dei partiti 
della crisi, sono in piazza con 
tutti gli altri lavoratori. 

Benes tentenna, ma lo scio
pero generale di un'ora che 
paralizza la vita del paese il 
24 febbraio e un serio awer-
timento della decisione delle 
masse che sostengono 11 go
verno. n giomo dopo si deci-
dera a non rifiutare la di
rezione del paese, a una coa-
lizione che rappresentava la 
quasi totalita delle classi la-
voratrici e che chiedeva di 
applicare il programma usci-
to vittorioso dalla consulta-
zione elettorale. 

Di qui comincia il difficile 
e travagliato cammino della 
Cecoslovacchia verso una so-
cieta diversa, organizzata su 
basi socialiste. 

Franco Fabiini 

zialmente per la rendita pa-
rassitaria. I dirigenti della 
grande proprieta edilizia ri
tennero di intervenire diret-
tamente a Bologna, per fir 
sentire tutto il peso della lo
ro posizione nazionale; il quo-
tidiano reazionario della cit
ta scatenb una campagna piu 
violenta del solito contro il 
comune, cercando di formare 
contro le sue scelte, un bloc
co unitario che andasse dalle 
grandi immobiliari ai piccoli 
proprietari delle abitazioni 
degradate di cui il piano pro
pone il risanamento. La De-
mocrazia Cristiana bolognese, 
che gia si era opposta ai cri-
teri generali del piano urba-
nistico per il centro storico, 
rafforzb la sua ostilita all'at-
tuazione pubblica, antispecula-
tiva proposta dalle sinistre 
nelle zone piii popolari, soste-
nendo che I'esecuzione del pia
no fosse ovunque agidnta e-
sclusivamente ai privati, sen
za alcuna limitazione destina-
ta a mantenere i cittadini me-
no abbienti nelle abitazioni 
che oggi occupano. 

Se lo schieramento conser-
vatore mobilitav-i dall'alto tut
te le sue forze, lo schieramen
to popolare mobilitava le pro-
prie dal basso: i quattro con
sigli dei quartieri del centro 
storico, che gia avevano for-
nito un apporto decisivo per 
la formulazione del piano, 
tennero diecine di assemblee 

per discutere gli aspetti poli
tici e tecnicl della sua attua-
zione; i partiti di sinistra, le 
cooperative e i sindacati, le 
associazloni culturali, i citta
dini delle diverse zone del 
centro storico, parteciparono 
in massa a questa capillare e 
approfondita discussione, che 
riguardava una scelta tanto 
impegnativa per la citta, 

Ma piii di tutti fu il partito 
comunista che in prima perso
na intervenne organizzando 
centinaia di grandi e piccole, 
ma sempre appassionato as
semblee: senza rinunciare ad 
esporre la propria linea, ma 
deciso a cogliere ogni criti-
ca positiva ed ogni sugge-
rimento che consentissero di 
realizzare gli obiettivi cultu
rali e sociali del piano, con 
il consenso, Vappoggio e la 
partecipazione diretta della 
grande maggioranza dei cit
tadini. 

La stessa formazione degli 
elaborati del piano esecutwo 
era destinata a facilitare que
sta grande discussione demo
cratica: i tradizionali elabora
ti tecnici erano infatti arric-
chiti da ogni sorta di disegni 
di immediata comprensione 
da parte dei lavoratori, del 
commercianti, degli artigiani, 
dei pensionati, dei piccoli pro
prietari di casa, non certo in 
grado di farsi rappresentare 
nel dibattito da architetti o 
avvocati. 

Una discussione democratica 
sul piano d'intervento 

/ disegni mostravano come 
in ogni piccolo zona di inter
vento si erano individuate a-
ree libere o fabbricati dispo-
nibili di proprieta comunale, 
da edificare o da risanare co
me primo tempo dell'opera-
zione: in questi alloggi, nuo
vi o perfettamente restaura-
ti, si trasferiranno gli inqui-
lini r>cHe cse xicine, quando 
si affrontera il secondo tem
po, quello cioe del risanamen
to degli edifici oggi occupa-
ti. In tal modo nessuna fa-
miglia del centro storico sa
rd costretta ad abbandonare, 
durante il periodo dei lavori, 
non solo il proprio quartiere, 
ma neppure la propria zona 
di residenza tradizionale. 

I disegni mostravano le 
trasformazioni progettate dal 
comune per gli isolati degra-
dati. Mettendo in risalto non 
solo gli aspetti del risanamen
to ambientale, riguardante le 
facciate, i tetti, le strutture 
portanti degli edifici; non so
lo gli aspetti del risanamento 
igienico-edilizio, riguardante 
la salubritd degli alloggi e 
la confortevolezza della distri-
buzione interna, ma anche gli 
aspetti della ristrutturazione 
sociale di ogni isolato. E que
sta riguardava la realizzazio
ne di giardini comuni, di ser-
vizi sociali da gestire collet-
tivamente, di ambtenti specia-
li da destinare al gioco dei 
bambini e dei ragazzi, di lo
cali a piano terreno per i ne-
gozi e i laboratori artigiani 
e p3rfino la grande varieta 
nelle dimensioni delle abita
zioni, per ospitare famiglie 
piii o meno numerose, fino ai 
mini-appartamenti per i pen
sionati e le persone sole. 

Un'accurata analisi dei co-
sti di risanamento consentiva 
ai cittadini di valutare come 
le spese per le sole abitazio
ni da risanare nel centro sto
rico non fossero sensibilmen-
te superiori alle spes^ da af-
frontare per un nuovo quar
tiere popolare in periferia, 
pur comprendendo quelle per 
i malridottl edifici da acqui-
sire ai prezzi disposti dalla 
nuova legge sulla casa. Ma di 
fronte a questo maggior co
sto per le abitazioni, peraltro 
assai relativo, Vanalisi propo-
neva alia discussione il gran
de risparmio nei costi dei 
servizi tecnici e sociali — daf-
le strade alle attrezzature ver-
di o per Vinfanzia — che I'in
tervento nel centro storico 
presenta rispetto ad un nuo
vo quartiere periferico. Oltre, 
naturalmente, alVincalcolabile 
vantaggio sociale oltenuto e-

vitando I'espulsione degli abi-
tanti ai margini della citta. 

Da questa grande discussio
ne democratica il piano di in
tervento nelle zone degradate 
del centro storico di Bolo
gna e risultato non solo ap~ 
poggiato con forza da citta
dini decisi a lottare per la 
sua realizzazione, ma anche 
perfezionato nei suoi aspetti 
operativi. Infatti Vesproprio 
di tutti gli edifici privati de-
rivante dalla interpretazione 
combinata della legge sui pia
ni per I'edilizia popolare e da 
quella della casa (le ormai 
famose 167 e 865), poteva an
che essere la soluzione opera-
tiva piii facile, ma non quel
la politicamente preferibile. 
Era quindi necessario fare o-
gni sforzo possibile per con-
vogliare nel quadro del pre-
minente interesse pubblico, 
tutte le proprieta e le inizia
tive private disposte ad as-
sumere quella funzione socia
le che la Costituzione nata 
dalla Resistenza riconosce e 
favorisce: occorreva insomma 
distinquere attentamente fra 
speculatori e piccoli proprie
tari. Per i comunisti in par
ticolare non si trattava infatti 
di una pura questione di al-
leanze sociali. ma di una que
stione di vrincimo, che di-
scende rfi"a nostra peculiare 
stratenin della via italiana al 
socialismo. 

I piccoli vroprietari che abi-
tano il proprio alloagio e non 
intendono rivenderlo una vol
ta risannto a prezzi specula
tivi e ali stessi medi proprie
tari-disposti a convenzionare 
con il comune un fitto eco-
nomico che aarantisca i lavo
ratori inquilini. dovrebbero, 
sia pure in misura diversa, 
essere aaovelati finanziaria-
mente nel risanamento previ-
sto dal viano. Qualora tali 
condizioni non si verifichino 
sara indispensabile I'inter
vento alternativo comunale, 
usando lo strumento dell'e-
sproprio, sia per confermare 
la direzione pubblica dell'o-
perazione, sia ver sostituirsi 
alia proprieta assenteista. pa-
rassitaria e speculativa. 

Vappogqio e il sostegno al
l'intervento comunale nelle 
zone popolari del centro sto
rico, la stessa articolazione 
politica scaturita dalla grande 
consultazione democratica, ha 
posto in difficoltd Ik posizio-
ni di chiusura della democra-
zia cristiana bolognese, di 
fronte ad una parte dei suoi 
stessi elettori. e ha natural
mente rafjorzato le posizioni 
dell'cmministrazione di sini
stra. 

Legge della Regione per 
gli altri centri storici 

Contemporaneamente la 
Giunta regionale comunista 
ha presentato una legge re
gionale tendente ad agevola-
re finanziariamenle operazio-
ni analoghe negli altri centri 
storici deU'Emilia-Romagna. 
Anche questo elemento avra 
il suo peso nei confronti di 
una opposizione democristia
na che si troverebbe, qualo
ra persistesse nel suo sterile 
atteggiamento, ad assumersi 
responsabilita ancora piu gra
vi verso numerose cittt della 
regione le quali, di fronte al
ia totale inerzia del governo 
nazionale, aspirano ad affron-
tare il problema dei centri 
storici con ft sostegno del go
verno regionale. 

Come comunisti ci auguria-
mo che le forze politiche re-
gionaliste possano trovare un 
accordo per Vattuazione dei 
prowedimenti bolognesi. co
me per Vapprovazione della 
proposta legge regionale: in 
caso contrario, forte del con
senso dei lavoratori e dei cit
tadini, I'iniziatita popolare 
per i centri storici sara por-
tata avanti senza Vapporto 
della democrazia cristiana e 
sard tale partito a doversl 
giustiftcare per questo di fron

te alVelettorato. 
Vogliamo inoltre sperare 

che la soluzione proposta a 
Bologna per affrontare il pro
blema delle zone popolari nei 
centri storici, possa rappre
sentare anche un'indicazione 
da generalizzare sul piano na
zionale, in modo particolare 
per Venezia, ormai alle so-
glie di una scelta decisiva e 
per il centro storico di An-
cona. duramente provato dal 
terremoto: ma specialmente 
sia tale da spingere il gover
no ad approvare quella leg
ge nazionale sui centri stori
ci che, attesa da anni, non 
giunge mai a vedere la luce. 

L'intervento sostenuto dalle 
sinistre per il centro storico 
di Bologna per la sua salva
guardia sociale e culturale. 
resta comunque una nuova 
tappa sianiftcativa della lotta 
per realizzare nel capoluogo 
emiliano una vita migliore e 
in aenerale nel Paese un epi-
sodio importante della batta-
plia per una nuova politica 
della casa e dell'urbanistica. 

G. Campos Venuti 
(Fine - I precedent! articoll 
sono stati pubblicati il 9 e il 
13 febbraio) 
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