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Indietro a destra il senso di 
mania del piano regolatore 

Come Tex sindaco centrista Pertusio si e trovato a «sinistra» — Dalle incredi-
bili ipotesi iniziali (una citta di otto milioni di abitanti) all'impantanamento 
attuale — La «167» dorme e intanto la popolazione ha cominciato a diminuire 

Dal nostro inviato 
GENOVA. 16 

La storia dell'avvocato Per
tusio, che stando fermo si e 
trovato ad uscire a sinistra dal-
la lista dei candidati dc alle 
prossime elezioni genovesi, ft 
l'esempio piu indicativo di 
quanto ft accaduto qui in questi 
anni. Per la prima volta dalla 
Liberazione il nome di Pertu
sio non figura nella lista de-
mocristiana: e si che non si 
tratta di un personaggio di 
poco peso: si tratta dell'uomo 
che dal 1951 fino alle ultime ele 
zioni e stato ininterrottamente 
sindaco delta citta. Dnpo le 
catastrofiche — per il cento-si 
nistra — consultazioni del '64. 
aveva lasiato ia poltrona al suo 
collega di partito Pedulla. po-
stosi a capo di una giunta di 
minoranza: adesso ft addirittu-
ra scorn pai^o. 

II fatto ft signiflcativo in 
quanto non ft che Pertusio — 
un uomo che ha governato la 
citta, indifferentemente, appog-
giandosi a maggioranze di cen 
tro-sinistra, centro. centro-de-
stra — abbia cominciato a spo 
starsi verso posizioni piu avan 
zate (il che. anche se fosse 
stato. non avrebbe dovuto co 
stituire elemento negativo per 
chi afferma di voler guidare 
Genova con una formula di 
centro-sinistra); no. lui e rima 
sto fermo dove era. ma restan-
do fermo si ft trovato a sinistra 
semplicemente perche i suoi lo 
avevano scavalcato a destra. 

Gli elementi che illustrano 
questa marcia a destra degli 
uomini del centro-sinistra sono 
molti; ma la storia della revi-
sione del Piano Regolatore, con 
i suoi risvolti giaUo-rosa, con 
i suoi movimenti da quadrig!:i 
— avanti a sinistra, alt, ehan-
gez les dames, indietro a de
stra — ft la piu interessante. 
anche perche ft stato appunto 
danzando il ballo del Piano 
Regolatore che Pertusio ha per 
so il passo ed ft rimasto fuori 

Rievocare questa vicenda non 
significa voler trovare ad ogni 
costo il momento negativo della 
formula, andarlo a cercare in 
un fatto marginale. No. la sto
ria del Piano Regolatore ft tan-
to importante che proprio in 

questi giorni — il 13 maggio — 
in un articolo dedicato dalla 
< Stampa * a dimostrare come 
il centro-sinistra sia l'ideale 
dei genovesi, tanto i rappre-
sentanti del PSI quanto quelli 
della DC hanno riferito all'in-
viato del giornale torinese che 
la storia del Piano Regolatore 
ft in cima ai loro pensieri. 

In efTetti sono esattamente 
dieci anni che la storia ft co-
minciata: quando appunto Per
tusio — che allora guidava una 
giunta centrista. nata dalla 
trufTa elettorale degli «appa 
rentamenti * — incaric6 gli uf 
flci comunali di studiare un pid 
no regolatore per la cittd. II 
Piano fu fatto: Genova aveva 
allora circa 700.000 abitanti; gli 
incaricati allestirono un proget-
to per una citta che si dila 
tasse a levante, a ponente, a 
nord, fin oltre i monti e di 
abitanti ne avesse addirittura 
8 milioni. 

Owiamente, essendo diffici
le che altri sette milioni di per-
sone venissero a Genova solo 
perche gli piace il clima. la 
molla poteva essere data solo 
dalle possibility di lavoro: nelle 
Industrie e nel porto. Ma il 
Piano trasourava proprio le 

possibility di sviluppo delle in 
dustrie e del porto: trascura 
va anche di spiegare come 
avrebbero fatto a muoversi \ 
genovesi stipati in questa citta. 
trascurava le infrastrutture in 
genere. In compenso serviva 
perfettaraente gli interessi del' 
la speculazione edillzia, 

Naturalmente l'opposizione di 
sinistra — che allora compren-
deva anche i socialisti — com-
battft a lungo contro questo 
Piano, che intanto tirava avan
ti; ma fu solo dopo le giornate 
del giugno 1960, che si comin-
cid a pensare seriamente a ri-
vedere questo Piano. Anche 
Pertusio e Faccin — che allora 
era il capogruppo della DC — 
si convertirono alia tesi della 
revisione e si accordarono coo 
i socialisti, entrati in Giunta. 
per nominare tra loro una com 
missione di revisione. Era una 
cosa tanto necessaria per la 
citta. che PSI e DC si vantaro-
no ognuno di aver costretto l'al-

tro ad accettare il proprio pun 
to di vista: i socialisti per il 
fatto che la commissione ve 
niva diretta da un socialista. 
I'architetto Astengo; i demo 
cristiani perche della commis 
sione faceva parte il c golli-
sta > (allora De Gaulle appari-
va come il paladino della con-
servazione) architetto Auzelle. 

La delibera relativa fu appro 
vata all'unanimita poco pri
ma che il mandato della Giun
ta scadesse. nel '63; la com 
missione si mise al lavoro e 
comincid subito a prospettare 
quattro ipotesi che terrorizza 
rono la destra genovese: infat 
ti sono proposte che prcvedonu 
un ampliamento del porto di 
Genova anziche il trasferimento 
dei suoi servizi a Rivalta Scri-
via, come vogliono i Costa e 
una cospicua parte dei dc; pre-
vedono spazi per le industrie 
anziche il loro affossamento o 
la loro emigrazione, prevedo-
no persino che gli indici di 
fabbricabilita siano ridotti 

Che la danza a sinistra fosse 
finita e cominciasse il «revi 
rement > lo si vide alle elezio 
ni: il democristiano Faccin. che 
era stato favorevole alia revi 
sione del vecchio Piano, non 
venne neppure piu presentato 
in lista: I'assessore all'urbani 
stica. il notaio Grondona. uo 
mo della destra dc. ostile alia 
revisione del Piano che tuttavia 
non era riuscito ad affossare. 
fu cancellato dagli elenchi del 
le cpreferenze> e quindi non 
venne eletto, come molti altri 
esponenti dei partiti del cen
tro-sinistra che perse la mag-
gioranza. 

Pertusio, nella Giunta di mi
noranza, non ft piu sindaco; al 
posto di Grondona va il socia
lista Ferrari il quale si trova 
di fronte alia richiesta avanza-
ta dal gruppo comunista che, 
durante i lavori per la revisio
ne del Piano, tutti gli indici 
di fabbricabilita vengano ri
dotti del 40%. Ferrari sceglie. 
per discutere la proposta. i 
componenti della commissione 
edilizia, nella quale i costrut 
tori hanno la maggioranza; na
turalmente la proposta viene 
respinta: ci sara una riduzio-
ne, ma tanto trascurabile che 
quando la delibera arriva il 

Consiglio Comunale la com 
missione Astengo protesta, la 
sezione genovese dell'lstituto 
Nazionale di Urbanistica man 
da un telegramma a tutti i 
consiglieri comunali invitando-
li a votare contro. 

Pertusio comincia ad essere 
scavalcato a destra e preferi-
sce non presentarsi alia di-
scussione; D.C.. PSI e PSDI 
votano a favore e con Tap 
poggio delle destre la decisio 
ne passa. Intanto la commis
sione Astengo ha preparato le 
quattro ipotesi e le consegna 
alia Giunta: e qui accade un 
fatto interessante: anziche con 
vocare il Consiglio Comunale 
perche le discuta. il sindaco 
Pedulla e I'assessore Ferrari 
convocano a Palazzo Tursi una 
specie di c camera dei fasci 
e delle corporazioni >: gli c in-
teressati > e cioe i rappresen-
tanti dell'Associazione Indu
strial!, della Camera di Com 
mercio, dell'IRI, del Consor-
zio del Porto eccetera; dimen-
ticano solo i consiglieri comu
nali e i rappresentanti dei la 
voratori: i sindacati. A que
sta strana assemblea 1'archi 
tetto Astengo deve sottoporre 
i suoi progett) e naturalmente 
ulieli respingono 

Subito dopo il PL1 presenta 
una mozione contro la com 
missione Astengo: la illustra 
no i consiglieri Perri e Vizia 
no che, guarda caso, sono, il 
primo. presidente nazionale del
l'Associazione Costruttori Edi-
li, il secondo presidente na
zionale dell'Associazione Pic-
coli Costruttori Edili. Anche 
questa volta Pertusio, che or-
mai non vede neppure piu la 
scia dei suoi compagni di mag
gioranza che continuano a na-
vigare verso destra, non par-
tecipa al dibattito. La mozione 
non passa; ma dopo qualcbe 
giorno la Commissione Asten
go rioeve una lettera dal sin
daco Pedulla il quale intima 
di non mettere piu piede negli 
uffici in cui lavorano 

Veramente, essendo stata no 
minata con una votazione del 
Consiglio Comunale, la com 
missione di revisione avrebbe 
dovuto essere liquidata da un 
altro voto consiliare; i con
siglieri del PCI e del PSIUP 

lo fanno presente al sindaco 
Pedulla. che quindi si esibisce 
in un altro passo di danza: 
convoca la commissione Asten
go e comunica che pud rimet-
tersi al lavoro, solo che deve 
operare alle dipendenze del-
1'ingegnere capo del Comune. 
Un passo brillante, dato che 
nel '63 l'ingegnere capo si era 
pronunciato contro la nomina 
di una Commissione di Revi
sione; naturalmente Astengo e 
Auzelle rifiutano; la faccenda 
va per le lunghe: la Giunta 
cade; viene il Commissano 
Prefettizio e Genova continua 
a vivere sulle linee del Piano 
Regolatore del 1956. quello che 
prevedeva che la citta pass as 
se da 700.000 abitanti ad otto 
milioni. mentre invece da qual-
che mese la popolazione de-
cresce proprio per le cause 
che erano state trascurate: chft 
non solo l'immigrazione ft fini
ta, ma sta cominciando una 
emigrazione verso altre citta. 

Adesso siamo alia vigilia del
la consultazione elettorale: nel
la campagna per le elezioni 
del novembre '64 socialisti e 
democristiani portavano come 
motivo di vanto appunto la no 
mina della Commissione Asten 
go e I'applicazione della leg 
ge 167; adesso non ne parlano 
piu; la 167 non ha fatto un 
passo; la commissione Asten 
go ha fatto la fine che abbia 
mo detto; I'architetto sociali 
sta, in una conferenza ai cSa-
bati letterari * tenuta il 16 gen-
naio scorso, ha denunciato que
sti fatti e si ft preso una ca-
terva di male parole proprio 
dalTorgano locale del suo par
tito. Pertusio, come gia era 
successo per Faccin, non ft 
piu in lista: chi tocca la specu
lazione edilizia avra del piom-
bo; ft una forza — questa — 
che ha delle mani Iunghe: 6 
difficile pensare che sia solo 
un caso che, come ft successo 
a Genova per Pertusio, sia 
accaduto a Firenze per La Pi-
ra, Dotti ed Enriquez-Agno 
letti: anche loro si erano im 
pegnati per un Piano Regola 
tore che dava fastidio alia 
speculazione; adesso in lista 
non ci sono piu. 

Kino Marzullo 

/V'gl^oli ~P a " e u r n e Per dare alia citta 
r i o l / U I l JT • u n a n o o v a maggioranza 

Dal centro - sinistra al commissano 
dopo ata di sei mesi di «giostra» 

Un equilibrio economico e sociale basatosullosfruttamento delle campagne- 3.000 
emigrati su 52.000 abitanti - Bilancio disastroso della politiea dc: dodici miliardi 
sperperati - Due politiehe a confronto dopo il fallimento del centro-sinistra 

Dal nostro inviato 
ASCOLI PICENO. 16. 

Alle porte di Ascoli. sull'an-
tka via Salaria. sorge un enor-
me grattacielo, che sovrasta lo 
stupendo paesaggio ed opprime 
una delle piu belle citta italia-
ne. L'orribfle rungo. costruito 
un paio di anni or sono per 
inizlativa di un ex assessore li-
berale, rappresenta il simbolo 
della faciioneria e dell'improv-
visazione che ha caratterizzato 
l'opera delle amministrazioni 
democristiane e centriste in 
questo dopo guerra. Nella pe; 
riferia ascolana. infatti. a ri-
dosso del centro storico — mi-
racolosamente conservato nelle 
sue strutture romaniche e nei 
suoi edifici medievali — si ft 
costruito ovunque senza rispet-
to per l'ambiente architettonico 

Gli agglomerati sorti attorno 
•d Ascoli. cosl. non sono altro 
che dormitori senza servizi e 
senza respiro. fatti unicamente 
per la speculazione e dove 
l'uomo non trova il minirao con-
forto. Nft purtroppo questo 
scempio ft I'unico guasto pro-
vocato qui da amministratori e 
partiti assolutaraente incapaci 
di comprendere le esigenze di 
una comunita come questa 

Ascoli Piceno ft sempre sta
to un centro agricolo-ammini-
strativo. il cui equilibrio econo
mico e sociale riposava sull'ap 
porto fondamentale delle cam
pagne. In una situazione prati-
camente immobile per decenni, 
dominata dalla mezzadria, la 

citta ha conosciuto anche pe-
riodi di relativa prosperita. sia 
pure soltanto per i ceti agrari 
che la dirigevano e a spese so-
prattutto delle masse rurali. 
Negli ultimi anni, perd, a co-
minciare dal 1950. l'agricoltura 
ascolana, come quella di tutta 
I'ltalia centrate, ha subito scos-
se violente. L'idfllio della 
c mezzadria classica >. sul qua
le gli intellettuali di estrazione 
agraria erano andati elaboran-
do fin dai tempi di Monaldo 
Leopardi (padre del grande 
poeta recanatese) una ideolo-
gia modellata sulla base di un 
consen'atnrismo gretto e cam 
panilistico. stava scomparendo 
sotto lincalzare di grandi lot-
te contadine. Le campagne si 
spopolavano. L'entroterra. e in 
particolare le zone del preap-
pennino dove Ascoli sorge, for-
nivano contingent! sempre piu 
cospiciri all'eraigrazione. I fi-
gli dei vecchi < bifolch! > mar-
chigiani cercavan un'occupa-
zione qualsiasi nei centri co-
stieri in relativo sviluppo, 

Orbene. questo mutaroento 
di fondo delle basi stesse del
la societa marchigiana, non so
lo ha trovato i reggitori dc. li-
berali e socialdemocratici di 
Ascoli completamente sprowe-
duti. ma li ha spinti ad una 
inutile e forsennata difesa di 
una economia ormai irrimedia-
bilmente sorpassata. Non ft per 
caso. oltretutto. che qui il cen-
trismo degasperiano ft riuscito 
a soprawivere — ad onta dei 

1 dirigenti fanfamani che pure 

dominavano la DC — anche 
quando nelle altre citta mar-
chigiane. specialmente ad An-
cona. i ceti agrari tradizionali 
e la giovane borghesia indu-
striale cercavano nel centro-
sinistra un nuovo assetto. una 
nuova forma di potere. 

Cosi questi signori. mentre 
bene o male nel resto delle 
Marche. anche e soprattutto 
per iniziativa dei comunisti e 
sotto il pungolo delle lotte ope-
raie e contadine. si comin-
ciava a parlare concretamen-
te di programmazione. di in-
dustrializzazione collegata al-
ragricoltura e di riforme. ri-
manevano arroccati in un mu-
nicipalismo awilente e dete-
riore, piatendo « prowidenze » 
dal potere centrale. affidando-
si alia c benevolenza > dei go-
vernanti, chiedendo alia Cas-
sa per fl Mezzogiomo — qui 
operante — elargizioni e fa-
vori del tutto inadeguati alia 
realta. 

D rachitico nucleo industria-
le creato nelle adiacenze di 
Ascoli, mentre il PCI rivendi-
cava una politiea di sviluppo 
organico dell'intero compren-
sorio del Tronto nel quadro del 
piano regionale, risente infatti 
pienamente di questa imposta-
zione. Non solo fl nucleo ft 
costituito da alcune medie a-
ziende (la cartiera Mondado-
ri. la Taini^EAT, rAIlieri) e 
da una ventina di piccoli opi-
fici del tutto slegati dall'am-
biente economico. ma non ha 
risolto minimamente neppure 

il problema dell'occupazione. 
In tutta la < zona > industrial 
di Ascoli infatti risultano im-
piegati oggi 833 lavoratori. 400 
dei quali gia occupati nelle 
vecchie aziende cittadine. Ma 
la cosa piu grave ft che. per 

o ttenere un cosi magro risulta-
to. per dare lavoro cioe a poco 
piu di 400 operai ed impiegati. 
gli enti pubblici hanno speso 
(per aree. servizi. incentivi) 
oltre 12 miliardi di lire. 

Cosi ha operato qui la Cas-
sa per fl Mezzogiomo. solleci-
tata dai maggiorenti dc. E Ia 
giunta ascolana. dal suo can
to. ha impegnato a fondo per 
questa impresa fallimentare 
anche le scarse risorse del co
mune. Alia Mondadori. ad e-
sempio. per quella cartiera 
che occupa soltanto trecento di-
pendenti, la giunta municipa-
le ha regalato 40 ettari di ter-
reno. oltre ai servizi, e cosi 
ha fatto nei confronti di altre 
aziende, fra cui la Taini-CEAT. 
mentre ha voluto che gli im-
prenditori ascolani pagassero 
le rispettive quote. Intanto la 
emigrazione ha registrato, in 
questi giorni, una punta di 3 
mila unita in un complesso 
di 52 mila abitanti, e la di-
soccupazine ft cresciuta anche 
per larresto deU'attivita edi
lizia. 

In questo caos. con un bilan
cio disastroso nelle mani. dopo 
le elezioni amministrative del 
novembre 1964, la DC ascolana 
ha compreso che non poteva 
continuare sulla vecchia ttra-

da, ha ritenuto cioe giunto il 
momento di sostituire U cavallo 
liberate con quello socialista. 

La situazione ft pert dege-
nerata rapidamente in una 
scomposta «cagnara » per le 
poltrone. La rissa — la moder-
na «giostra della Quintana ». 
come 1'ha definita un bello spf-
rito ascolano. richiamandosi 
ad un torneo cavalleresco me-
dioevale — si ft conclusa dopo 
sei lunghi mesi con La nomina 
di un commissario prefettizio. 
DC. PSI. PSDI e PRI. pur di-
sponendo di 24 consiglieri su 
40. non sono riusciti a trova
re un accordo. La formula e la 
« linea * del centro sinistra so
no cosi naufragate ancor pri
ma di nascese. comprometten-
do e immiserendo le stesse isti-
tuzioni democratiche, 

Ora ad Ascoli si sta combat-
tendo una lotta dura, pur tra 
lo scetticismo e l'agnosticismo 
di una parte degli elettori di-
sgustati da tanti clamorosi e-
pisodi di malcostume. 

Contro la corruzione del cen-
tr sinistra, contro fl ritorno 
del commissario, contro la pra-
tica del sottogoverno. per da
re alia citta un'amministrazio-
ne seria ed efficiente. Tunica 
alternativa possibile £ rappre-
sentata dall'avvento di una 
nuova maggioranza program 
matica, per cui si batte la 
sinistra operaia. per cui lotta 
soprattutto il nostro partito. 

Sirio Sebastianelli 

Danimarca 

SARAGAT E RE FEDERIC0 
ACCENNANO Al TEMI DEI 

C0LL0QUI: EUR0PA, MEC, NATO 
II capo dello Stato h giunto ieri a Copenaghe n - Domani i colloqui fra Fanfani e Haekkerup 

COPENACHEN 
— L'incontro 
tra Saragat e 
la famiglia rea-
le danese di-
nanzl al castel 
lo di Freden-
sborg. (Telefo-
to AP-< l'Uni-
ta>). 

Dal nostro inviato 
COPENACHEN. 16 

Nei saloni del Castelio di Fre-
densborg. uno scambio di brin 
disi ha concluso questa sera 
la prima giurnata della visita 
del Presidente Saragat in Da 
nimarca. una giornata la cui 
prima parte era stata dedica-
ta ad un contatto con il mag 
gior vanto dei danesi, la loro 
agricoltura e la loro zootecnia. 
U capo dello Stato era giunto 
all'aeroporto di Kastrup, alia 
periferia di Copenaghen. alle 
ore 11,40, accolto da re Fe-
derico. 

Nei discorsi dei due Capi di 
Stato, questa sera, insieme con 
il reciproco oraaggio di pram-
matica ai valori storici, cultu
ral! e morali dei due popoli, 
sono stati rapidamente evoca-
ti i problemi politici sui quali 
si soffermera l'attenzione del
le due parti (problemi ai quali 
sara dedicato un colloquio tra 
Fanfani e Per Haekkerup. pre-
visto per mercoiedi). Sia Fe-
derico IX che Saragat hanno 
in particolare accennato al 
Mercato Comune. alia NATO e 
anche alle Nazioni Unite. So
prattutto sul MEC le parole del 
sovrano danese sono state 
esplicite: c Purtroppo attual-
mente 1'Europa occidentale ft 
divisa in due zone di mercato. 
I nostri due paesi affiancano 
i loro sforzi per superare que
sta divisione e raggiungere una 
vasta soluzione europea ». 

L'interesse primario che i 
danesi annettono al problema 
dei rapporti con il MEC ft piu 
che comprensibile. La Dani
marca, la cui economia dipen-
de quasi completamente dai 
mercati ester! — importazione 
di materie prime ed esporta-
zione di prodotti agricoli — ha 
visto calare le proprie possi-
bilita nei Sei paesi a seguito 
deH'crezione della barriera co-
munitaria. Con una bilancia 
commerciale frequentemente in 
deficit — particolarmente ver
so I'ltalia e verso la Gennania 
occidentale — si spiegano le 
pressioni del governo danese 
per una sollecita ripresa dei 
negoziati fra i Sette paesi del-
l'EFTA (la zona di libero scam
bio guidata dalllnghilteiTa) e 
la Comunita Economica Euro-
pea. negoziati il cui sbocco do-
\Tebbe essere. come sostengo-
no i dirigenti di Copenaghen. 
1'ammissione di nuove nazioni 
alia Comunita. Nell'azione per 
un accomodamento con la CEE 
essi contano di avere un ap-
poggio dal governo italiano. 

Sulla crisi della NATO, ft le-
cito credere che i dirigenti da
nesi riaffermeranno il loro 
punto di vista che cosi pud es
sere sintetizzato: nessuna rot-
tura con la Francia, i cui punti 
di vista vengono riconosciuti 
almeno in parte giust! (non si 
appro vano peraltro le decision! 
adottate da De Gaulle); la si
tuazione e cambiata dal tempo 
della fondazione del Patto 
Atlantico ed ft venuto il mo
mento di studiare l'awio di 
un negoziato con il < blocco 
orientale* per ridurre la ten-
sione intemazionale. 

Secondo il governo danese, 
quest'ultimo problema dovreb-
be essere studiato dal Consi
glio della NATO o almeno da 
un gruppo di esperti. Non ft 
inopportuno rammentare qui 
che Ia Danimarca ha, fino ad 
ora, resistito alle pressioni 
americane rifiutando di accet
tare sul proprio territorio in-
staliazioni atomiche. La vici-
nanza della Germania occiden
tale e la insistenza con cui 
Bonn reclama Taccesso all'ar-
mamento nucleare e il raffor-
zamento dell'ala nord della 
NATO — che comprende la 
Danimarca e che Bonn con-
sidera 1'ala piu debole dello 
schieramento — hanno susci-

tato una particolare < sensibi-
lita » agli impegni militari del
la popolazione danese alia qua
le il governo non e ancora riu 
scito a far accettare la crea 
7ione del comando misto tede 
sco danese (e ogni volta che 
reparti della Bundeswehr pe-
netrano per manovre congiun-
te in Danimarca, vengono ac-
colti da manifestazioni popo-
lari di protesta). 

La visita pomeridiana di Sa
ragat e Federico DC ad una 
stazione per la fecondazione 
artificiale dei bovini e alia fat-

toria del signor Sylvest Lar
son, non reclamano molto spa-
zio: efficienza. modernita di 
impianti. razionalizzazione tec 
nica erano ovunque evidenti e 
indiscutibili Tutto intorno. sot 
to un sole splendente. un pa 
norama di pianure e di lievi 
ondulazioni offriva lo spetta 
colo verde di una terra profon-
damente amata. 

Una notizia va aggiunta, ne
rd, appresa durante la visita 
alia fattoria: meno di 20 anni 
fa. esistevano in Danimarca 
220 mila aziende agricole; og

gi sono appena 160 mila. Die-
tro la facciata dello «stato 
sociale * e dunquc in pieno svi
luppo la concentra/inne mo 
nopolistica anche ni'lCaguco! 
tura. e cift grn/ie ad un«i po 
litica fiscale e cn'diti/ia che 
tende a ridistribuire il reddito 
nazionale a favore di un esi 
guo gruppo. 

Domani, Saragat e Fanfani 
visiteranno un centro per la 
rieducazione di minorati fisici 
e una fabbrica di birra. 

Giuseppe Conato 

Mosca 

Da oggi a congresso 
la gioventu sovietica 

Sono le XV assise del Komsomol - Continuitd e polemiche fra 

le generazioni -1 cinesi rifiufano I'invio di una delegazione 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 16. 

La maggioranza di coloro che 
parteciperanno al XV Congresso 
del Komsomol che si aprird do
mani a Mosca, nel '45 aveva ap
pena qualche anno o. addirittura, 
non era ancora nata. Per loro il 
passato. i grandi drammatici an
ni dalla presa del potere al pia
no qumquennale, a Stalm. alia 
guerra. al XX Congresso. & sto
ria, e sicuramente storia impor
tante. ma pur sempre e soltanto 
storia dei genitori. dei Jratelli 
maggiori. Che cosa vogliono que
sti giovani, che cosa sentono. co
sa dicono del presente e dell'av-
venire? 

La cosa che piu colpisce. leg-
gendo ad esempio la stampa gio-
vanile, ft che manca quasi del 
tutto quel €discorso sulle gene-
razioni» che ft, spesso, alia base 
della ripresa dei movimenti gio-
vanili dal '60 in poi in quasi 
ogni parte del mondo. Certamen-
te U tema del contrasto fra pa-
dn e figh ft presente spesso an
che qui, ad esempio nella pro-
duzione cinematografica e lette-
raria. esplode spesso in vivaci 
leltere at giornali. ma questi con-
fhltt appaxono sempre — o quasi 
— dommali dalla coscienza co
mune ai vecchi e ai giovani del
la contmultd del filo delle gene
razioni; per questo sono ran qui 
gh atteggiamenti da *anno ze
ro* che caratterizzano per con
tro, almeno in parte, U conflxUo 
tra giovani e vecchi tn altri 
paesi. 

Sia pure presentato spesso tn 
termini paternalisUci, c quindi 
inaccettatnli. U dtscorso sulla 
« conluautd », sulla consegna che 
i padn fanno ai /Salt, ha certa-
mente un senso e una ragione di 
essere nell'Umone Sovietica: per-
ch6 qui la ncoluztone e'e stata 
sul seno e si e trattaio di una 
nvoluzione che ai giovani ha da
to possibtlita immense, qualcosa 
da portare avantt. dunque, ma 
anche da salvaguardare. 

Questo non sigmfica perd che 
non 5i possa parlare di un pro
blema dei giovani anche nella 
Vnione Sovietica. ma ft — pen-
siamo — con questa chiave che 
va affrontato. 11 dtbattito sui gio
vani ha dominato tn gran parte 
il recente congresso del Partito, 
appare di conlmuo sulla stampa 
laddove si parla deU'educazione 
o del tepptsmo. delle cittd nuove 
nella Siberia e deU'atteggtamen-
to verso la cultura, I'amore, la 
vita. In che termini si manife
sto? Anzitutto — ci sembra — in 
una polemica contro gli atteg-
giamenti paternaUslici, contro i 
discorsi che in none dello c con
tinuitd » finiscono col tentare dt 
nascondere che comunque ogni 
penerazione ha sempre un suo 
proprio ruolo da giocare. • 

Questo atteggtamento pud aval-
che- volta essere Jramteso. ap-

parire * libertarto». esterno al 
processo storico reale della co-
struzione dello Stato comunista: 
ed ecco allora. qua e Id. qual
che voce preoccupata che parla 
di <calo degli ideali*. il riaf-
fiorare di posizioni antiche, di 
insofferenze verso le ragioni dei 
giovani. la tentazione dt risolve-
re con metodi autoritari proble
mi che pos&ono essere risolti in
vece soltanto dal dtbattito e dal-
Varticolazione della vita demo-
cratica. Sulle Isvestia, sollevala 
dalla lettera di un overaio, e 
nata ad esempio una discussione 
molto interessante su questo te
ma: c£* giusto sostituire gli in
centivi ideali con quelli male-
riali? >. Hanno scritto coloro che 
durante i primi piani quinquen-
nali lavoravano fino a 10-12-13 
ore al giorno. e anche gratuita-
mente alia domenica, per indu-
strializzare il paese U piu in 
fretta possibile. II loro incentivo 
era. al massimo, una grande foto 
nel giornale murale della fab
brica. Ora invece Vtncentivo si 
chiama anche premio salartale, 
collegato all'aumento della pro-
duzione. st chiama anche avere 
la possibihtd di comprare I'ult-
litana. Un giovane scrive: < i 
vecchi operai ci dicono spesso 
che noi siamo deboli. vtziatt. 
oziosi. Ci parlano di quando man-
giavano poco, avevano brutte 
scarpe, ma lavoravano molto e 
costruivano i grandi stabilimenti 
e le centraU elettnche senza pen
sare ne ai soldi nft alle comodi-
UL~ Allora la vita era difficile: 
e ora se Voveraio ft talvolta piu 
" indifferente". piu negligente. 
non ft certo perchi le condizioni 
di vita sono peggiorate. o per 
mancanza di mezzL AnzL- Ma 
io ho lavorato adesso in un can-
tiere dt eddizia di avanguardia. 
i nostri padiglioni erano tnvasi 
dall'acqua. le nostre valigie gal-
leggtavano. la vita era difficile. 
Perd abbiamo lavorato bene. Vox 
dovete credermi: non per i soldi 
lavorano t miet aimci~». Que
sta lettera ft msomma un avpello 
a tenere desti, mentre si parla 
di stimoli matenah. quegli sti-
moli morali (gli obietUvi del so-
cialismo) che certamenle non so
no stati poca cosa negli anni 
diaissimi deUa prima industria-
tinazione. 

Qui ft anche. ci sembra. la 
chiave per capire ti dtscorso sul
la continuitd, per comprendere 
ad esempio quel cciossale movi-
mento di masse giovanUi verso 
la Siberia e le terre dure che 
ancora caraUerizza questo paese 
e che ft certamente U fenomeno 
che piu si ricollega con lo <spi-
rito* degli anni ventu Certo e'e 
anche chi se ne torna dalla Si
beria. ma tra il XIV e d XV 
Congresso del Komsomol mezzo 
milione di giovani ft andato to-
lontariamente a lavorare nei can-
txeri edili perchi *bisognava 

mettere su in fretta tante case >. 
E il movimento continua. Questi 
sono. come li chiamano qui, i 
c romantici >, ma si tratta di TO-
manticismo dt massa: per il quin-
quennio che incomincia ora si 
prevede gia il movimento verso 
le zone dell'Est e del Nord di un 
milione e mezzo di giovani. E' 
impossible, crediamo. discutere 
sulla gioventu di questo paese di-
menticando Vampiezza di questo 
fenomeno. 

Cft anche. certamente. I'altro 
lato della medaglia; ci sono i 
giovani borsanensti che si in-
contrano di notte di fronte agli 
alberghi ove scendono gli stra-
nieri; i teppisti, gli ubriaconi. 
che ci pongono di continuo di 
fronte agli inquietanti interroga-
tivi: Perchi? Chi sono? Da dove 
vengono? Le risposte a queste 
domande sono oggi neW Vnione 
Sovietica un test interessante per 
misurare gli atteggiamenti verso 
i problemi sollevati dai giovani. 
Perchi ft chiaro che chi, ad 
esempio. st limita a dire che se 
ci sono t teppisti la colpa ft.„ 
det teppisti. non aiuta certo a 
comprendere e a nsolvere il pro
blema 

Sei corso delta conferenza 
stampa che ha avuto luogo oggi 
sul Congresso del Komsomol, ab
biamo appreso alcune interessan-
ti not'izie. a questo propostto. sul-
Vattivitd dell'€ Istituto deU'opinio-
ne pubbltca* che, dt conserva col 
Komsomol, sta conducendo una 
indagine sulla vita dei giovani 
in trentatri cittd. Le posizioni di 
fronte alia vita, al lavoro, al tem
po libero sono tra i temi deVL'xn-
chiesta: ecco un metodo sicuro 
per sfuggire al tentative dei out-
dizi aprioristici e delle soluzioni 
amministrative. 

Ma ft possibile portare avanti 
I'analisi sui giovani dell'Unione 
Sovietica di oggi senza. contem-
poraneamenle aiutare i giovani 
stessi a capire il passato? Kon 
si corre cost d rtschio dt dimen-
ticare che — come sempre — i 
problemi dei giovani sono in real
ta i problemi non risolti dalle 
generazioni precedenli? Interes
sante ci sembra la tematica del 
Congresso che si aprird con un 
rapporto del Segretario del Kom
somol Pavlov e che si articolerd 
sui problemi del contnbuto dei 
giovani al piano quinquennale, 
del lavoro giovamle, della scuo-
la. deUa scienza, del progresso 
tecnico. Vedremo da domani co
me U Congresso affronteri tali 
questionu 

Al Congresso partecipano 3822 
delegati in rappresentanza di ven-
titri milioni di iscritti alle orga-
mzzazioni giovamli. Saranno prm-
senti anche 81 delegazioni stra-
niere. L'organizzazione giovamle 
della Cina, invitata, ha rifiutafm 
di mandare una sua rappresen
tanza. 

Adriano Guerra 
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