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Dal nostro in via to ne II'Africa Occidentale 

EMERGE LA COMPONENTE 
Dl CLASSE NELLA LOTTA 

PER L'AFRICA LIBERA 
E' contro la pressione e I'intervento delle masse popolari che gli imperialist! 
hanno sollecitafo e organizzato la serie di colpi di Stato - Intima debolezza dei 
regimi militari che non pofranno a lungo reprimere gli sviluppi social! in corso 

MONROVIA: bidonville nel centro della citta Ln Liberia, in cui non esiste nemmeno moneta nazionale ma corre II dollaro 
USA, * interamente dominata dalle compagnie amerlcane della gomma (Firestone e Goodrich) proprletarie delle piantagioni 
di caucciu. La popolazione locale urgaba e manlenuta nelle condizioni del piu umile sottoproletariato 

DI RITOKNO DALL'AFRICA 
OCCIDENTALE, maggio - Un 
volo di cinquemilu chilometri 
in quattro ore e mezzo ha con-
cluso il nostro viaggio nell'Afri
ca occidentale. Sfortunatamen-
te non ci e stato possibile toe-
care, come ci eravamo propo-
sto, Ghana e Costa d'Avorip, 
poichi anche il secondo di que-
sti paesi, come il prima, ci ha 
negato il visto. Tuttavia le no-
tizie raccolte e le cose osser-

' vote in Guinea, Mali. Nigeria, 
e anche nell'unica giornata tra-
scorsa in Liberia racchiudono 
indicazioni che possono valere 
in un senso un po' p'm gene-
rale. 

Ci siamo fatta la convinzione 
che i regimi militari recente-
mente instaurati in un certo nn-
mero di paesi della regione da 
noi visitata (Dahomey, Alto 
Volta, Repuhhlica Centro-afri-
cana. oltre che Nigeria e Gha
na), sono piuttosto deboli e 
precari. I relativi colpi di Sta
to. attuati fra il dicembre 1965 
e il febbraio Mfifi. hanno segui-
to uno schema comune, non \ 
solo tattico. ma politico: nel-
VAlto Volta come in Nigeria. 
il regime emerso con Vindipen-
denza. e gradito ai colonialisti. 
vacillava: il malcontento po 
polare si manifestava in for
me disordinate. in parte anco-
ra legate alle tradizioni tribali, 
ma che in misura crescente ve-
nivano assumendo una dimen-
sione di classe 

J sindacati erano in prima 
linea nella lotta contro Yamco-
go, il quale del resto. d'intesa 
con il presidente della Costa 
d'Avorio, Hnuphnuet-Boiqny. si 
era gia recalo a Washington 
per snltecitarc un appognin a-
mericano in nqqiunta o in ri-
cambio di quello francesc Kali i 
era assediato nel sun palazzn. ! 
a Ouagadougou, dalla snllera 
zione popolare. qunndo H co 
lonnelln Isimizana In destrlui 
formalmente per imporre non 
contro lui. ma cnnlrn il nnpoln. 
fl potere dell'esercitn. Yamengo 
infatti non lascin alcun dubb'o 
sulla natura delle azioni dei 
militari, a cui aderl suhito con 
una pubblica dichiarazione. 

In Nigeria — to abbiamo ri-
ferito — Vazione deU'esercito 
ebbe in un primo tempo una 
componente insurrezionale e 
progressiva, che almeno obiet-
ticamente patera tendere a 
legarsi con le istanze popolari 
espresse dai sindacati NTVC 
impegnati. nelle settimane pre
cedent. nella difesa dei diritti 
di sciopero cor. una largo mo 
bilitazione e agitazinne D'al-
tra parte lo stesso capo di Sia 
to maggiore e capo prorriso-
rio dello Stato. Tronsi. appar-
tiene piuttosto alia tendenza 
moderata di Azikiure che alle 
posizioni rctrire di cui era sir it 
mento Tafatca Baleira. Con 
questc differenze. tuttaria. an
che qui I'accento cade sulla 
Testaurazione piuttosto che sul 
ripnovamento Xel Dahnmeu. 
Vinterrento del qenerale Soglo 
& scattato nrl momento in cui ! 
le forze democratize facemi 
capo a Porto Xorn starann per 
preralere sul regime corrnUn 
e incapace di Cotonnu \ella 
Repubblica centro afneana. il 
colonnello Bokassa ha agito 
contro il capo dello Stato Da 
eko, il quale appariva incline 
ad acallare una evoluzione in 
senso democratico degli istituti 
del paese. Nel Ghana infine. a 
parte ogni altra considerazia 
ne. & pure un fatto (puntualiz-
xato, come sappiamo, dallo 

slesso N'Krumah) che il paese 
si trovava sulla soglia di so-
stanziali obiettivi, per quanto 
riguarda la trasformazione del
le strutture di base, e quindi, 
anche le condizioni di stabilita 
del regime. 

In tutti i cinque paesi, insom-
ma, il colpo di Stato militare 
— di intesa con le vecchie for
ze di governo a no — e servito 
a impedire che qualche cosa 
avvenisse, a prevenire svilup
pi politici o economici in senso 
democratico e progressiva, ma 
turati o in corso di maturazio 
ne E' servito soprattutto a 
frenare. nstacnlare. ritardare, 
I'intervento popolare, la com 
ponente di massa che prende-
va forma, e cominciava a con-
trapporsi alle oligarchic for
mate in periodo coloniale, e 
depositarie di utia indipenden-
za vigilata e controllata dagli 
antichi padroni. 

Queslo e veramente il deno
minator comune dei cinque 
colpi di Stato militari; e la piii 
valida ragione per credere e 
affermare (a parte le prove di 
fatto che snno state raccolte — 
per esempio ta partecipazione 
di automezzi della ambasciata 
USA alia azione di Ankrah ad 
Accra) che essi hanno avuto 
luogo per ispirazione e deci-
sione delle qrandi potenze im-
perialiste. soprattutto degli a-
mericani Ma $ anche la ragio
ne della intima debotezza dei 
regimi che ne sono nati. 

Infatti. i regimi militari han
no certo bloccato almeno tern-
poraneamente un processo in 
atto in ciascuno dei paesi in 
cui sono stati imoosti: ma non 
sembrano in qrado di soslituire 
a qvestn processo una dirersa 
vrospettira. ne — a causa del
ta fnrtnvatamente esiqua con-
tisfenza nnmrricn dei risnetliri 
esercili in ravnorto alle pnpo 
lazinni — di mantenere il vote-
re enn la form contra la vrilon-
ta popolare Essi gndnnn ora. in 
Xigoria fnrsp nrl Ghana e pre-
sumihilmenle altrnre. il credi-
to che si <;nno attribuiti preten-
dendo di arer voluto accogliere 
le ragioni del malcontento po
polare. ma prima o poi dovran-
no fare i confi con la presa 
di coscienza di classe e poli
tico da parte di strati lalora 
noleroli di lavoratori e di intel-
lettuali. rale a dire con quella 
realta a cui hanno impedito 
finnra di manifesfarsi nelle for 
me che le <rono prnnrie ma che 
nondimrntn *u*si*1e. ed <? il 
rem fnttn m/oi-o in qve*1a oar-
tp delV-\frira 

Questo « - crediamo — il 
sense delle affermazioni di Ti 
bou Tounkara. VAlto commissa-
rio alle Informazioni della Gut 
nea. che ci diceva — come 
riportammo a sun tempo — che 
le cose in Africa potranno 
presto andare meqlio La real
ta di fondo, non sono i regimi 
mililari: sono inrece quelle for
ze nunre. che si £ tentato di 
sofocare con i colpi di Stain 
(usando in tutti i caxi i recchi 
mercennri delle qverre colonia 
li. come Soalo iMmizann Bo. 
kasta o almeno unmini educati 
nelle *cunle militari europce. 
come trnnsi e \nkrah); si e 
riusciti pern almeno per o*a 
solo a cn*tituire situazinni che 
non appaiono solide. e alcune 
delle quali gia tendono a risol-
versi in contese interne agli 
stessi aruppi invest it i del po
tere. 

I regimi militari si trovano 
di fronte — non solo in Nige
ria — la formazione di movi-

menti di massa che fanno cen
tro sulla nascila e crescita di 
nuclei operai. Questi nuclei si 

formano sia nei paesi finora 
controllali dai neocolonialism e 
in cui le iniziative di investi-
mento industriale sono unica-
mente quelle del capitale pri-
vato straniero. sia nei paesi 
avviati a uno sviluppo orga-
nico da governi democratici. 
in aperta opposizione al neo-
colonialismo, come la Guinea, 
il Mali, e lo stesso Ghana In 
Guinea e in Mali i regimi de
mocratici. che abbiamo avuto 
modo di apprezzare. sono na
ti. all'inizio. come I'opera di 
minoranze intellettuali. colle-
gate sul piano ideale e cultu-
rale alle forze progressiste eu-
ropee: ma via via che I'indu-
strializzazione procede essi ac-
quistano una loro base di clas
se e di massa. prevista, attesa. 
promossa. che in ogni caso i 
destinata a renderli piii saldi e 
organici. a caratterizzarli in 
senso socialista 

Negli altri paesi dell'Africa 
occidentale — quelli dove han
no avuto luogo i colpi di Stato 
— la classe operaia si forma e 
prende coscienza in contrasto 
con il potere. e ha davanti a 
s<* una prospettiva di lotta. che 
comprende anche tutta Vercdi-
ta della lotta per I'indipenden 
za. Veredita dei gruppi radi 
cali. delle elites democratiche 
di died o quindici anni fa. in 
seguito disperse o logorate Si 
pud dire che. dopo gli awe-
nimenti recenti, la lotta per 
la indipendenza e la unitA del-
VAfrica entra in una nuova fa-
se. nella quale assume maggior 
riliero e un senso put preciso 
la componente di classe 

Queslo non lo diciamo soto 
in relazione all'Africa occiden
tale. ma per il continente nel 
sun assieme: con particolare 
nguardo anzi ai paesi dell'Afri
ca del nord. specialmente la 
RAU. dnve la formazione di 
una classe operaia 2 piii avan-
zata. Abbiamo piii volte fatto 
riferimento. nei nostri repor
tages. alia RAU, che i in real
ta Vesperienza pilota dell'Afri
ca intera. con la presa del po
tere da parte di un qruppo della 
piccolo borghesia nazionale il 
quale successiramente e gra-
dualmente, per tener fede alle 
ragioni nazionali della sua riro-
luzinne. si e renuto caratteriz-
zando sempre piii in politico 
estera come un alleatn del cam-
pn socialista. e all'internn come i 
disponibile per un progressiva ' 
accoqlimento delle istanze con 
nesse con la crescita - roluln 
e <:ollecitata e comunque inse
parable dalla industrializzazio-
ne — della classe operaia. Pae
si come il Mali e la Guinea — 
lo abbiamo appena detto — se-
guono un corso somiqliante. 
mentre in altri i contrasti che 
si delineano, le lolte in pro
spettiva che potranno essere 
anche dure e aspre. fanno pe
rn egualmente capo nlla pre. 
senza • crescente del proleta
riato 

Questo significa. ci sembra. 
che Vimmagine di una contrap 
pnsizinne globale e cateqorica 
di tut to il mondo sottosvilup 
pato all'intero mondo dei pae
si economtcamente avanzati 
(socialisti e capitalisti assie
me) $i avvia concretamente a 
essere superata. Se essa i sem
pre stata da respingere sul pia
no teorico, comincia ora a ca-
dere anche nei fatti. mentre 
viene in evidenza — nelle pro-
spettive del « terzo mondo* — 

il nesso con le istanze gene-
rali del movimento operaio in-
ternazionale. 

D'altra parte, va rilevato che 
un confronto fra la RAU o la 
Algeria e alcuni paesi dell'Afri
ca nera ha un significato non 

astratto. ma risponde a reali 
analogie storiche (che in parte 
abbiamo gia ricordato scri-
vendo da Conakry o da Bama
ko), nel senso che il dato sfr 
dale di partenza era reso si
mile dalla comune partecipa
zione alia civilta islamica. Le 
popolazioni < negre » dell'Afri
ca occidentale sono in grandis-
sima parte musulmane da mol-
ti secoli. hanno formato e di-
sfatto imperi islamid. hanno 
dato all'lslam ulema ed emiri 
e sultani Ed e Vespansione del-
I'lslam quella che ha permesso 
in questa parte del continente 
il superamento nop solo del tri-
balismo. ma delle elnle, con la 
lunga mescolanza di tutti i 
c credenti >, e infine ha fornito 
un sostrato sociale omogeneo. 
comunita sostanzialmente uni
te. all'opera degli innovatori. 
Vi sono bensi eccezioni e punti 
di frizione. come in Nigeria 
dore i Foulah (la stessa popo
lazione che abbiamo conosduto 
come Peuls in Guinea e nel 
Mali) che hanno disceso il Ni
ger in direzione della face, sep-
pero mescolarsi con il popolo 
Hauso. e formare assieme lo 
impero di Sokoto al principio 
del secolo scorso. ma non con 
gli Ybruba gia insediati piu a 
sud nel regno di Benin. Ne nae-
que la tensione che ancora si 
protrae. e che ha certo contri-
buito a determinare il caratle-
re schiavista e feudale dell'im-
pero di Shkoto (vale a dire, oq-
gi. il carattere retrivo e rea-
zinnario del nord della Nige
ria) in contrasto con altri in-
sediamenti foulah 

In ogni caso. dove il tribalt-
smo sussiste, con tutte le sue 
manifestazioni deteriori — lo 
abbiamo incontrato in Nigeria 
— conviene ricordare la parte 
che gli europei hanno avuto nel 
mantenerlo, attizzarlo, eccitar-
10 anche: cost in periodo colo-
nialista per fame tramite alia 
loro dominazione, specialmente 
gli inglesi. come e piu in epo-
che precedent*, quando gli odi 
tribali erano sfruttati e solle-
citati per alimentare la tratta 
degli schiari Abbiamo gia ri-
ferito che, per ogni tre schia
ri africani qitinti riri in Ame
rica. ne morirano sette net cor. 
sn delle razzie o in catene. Que
sto significa che fra il XVI e 
il SIX secolo sulla Costa degli 
Schiari. da noi appena visita
ta. sono morti milioni. forse 
decine di milioni di giovani a-
fricani, uomini e ragazze, per 
volonta dei mercanti portoghe-
si. inglesi. olandesi e di altri 
paesi europei. che davano i 
fucili ai chiefs e agli obah per 
indurli ad aggredire le tribu ri-
cine, del loro stesso sangue 
(ma, da buoni cristiani. non 
rolevano che andassero in giro 
nudi. e insegnarono loro a resti-
re come restirano allora i pe-
scatori del Mediterraneo. con 
una largo casacca e un ber-
rettn frigin. che gli Yoruba por-
tano ancora). 

Francesco Pistolese 
I precedent! $ervizl sen© stati 

pubblicati nei gtorni: 17 sprite, 
20 aprile, 22 aprile, St aprfte, 
27 aprile, 3 maegio, ft maggio, 
11 maggio, 14 maggio. 
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Fra involuzione moderata 
e progresso democratico 

Moro teorizza la mutability delle alleanze della DC • L'attacco a La Pira che viene paragonato a Savonarola - II ricatto: cen-
trosinistra o commissario • Citta-museo o centro di progresso civile? • La spinta popolare per una nuova maggioranza 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 19. 

Stamane, Ton. Moro. dai pal-
coscenico del teatro Odcon bor-
mentato dai mediceo « C7a vuol 
esser lieto sia I di daman nun 
v'e certezza», ha apcito la 
campagna elettorale do. a Fi-
lenze. cercando di inculcate 
nei suoi ascoltatoti I ide.i d i e 
una certeiza invece c'e. e con-
siste nella voeazioue, ami nel
la funzione di pilastro. di 
« asse centrale » deM'a/ione go 
vernativa (e municipale) che e 
propria della DC, al centro di 
alleanze « sagge ed cquilibra 
te... con le forze come appaio 

{ no di volta in volta dispo 
' nibili ». 

Non che Ton Moro si Ma ab 
bandonato al peccato capitale 
di parlar chtaro e di dire cose 
concrete (egli ha parlato piu 
di un'ora senza ntai rifenrsi 
esplicitamcnte ad alcun episo 
dio o Talto o tenia di politica 
interna ed ebtera; solo per il 
PCI ha rotto, ad un certo mo
mento, la consegna dell'ermeti-
smo, negando che vi sia <x auto 
nomia cancellata » a proposito 
dello scandalo del commissario 
in Val d'Aosta. ma senza pro-
nunciare, naturalmente. il no-
me della regione...) 

Tuttavia. la trama di rebus 
dell'oratoria morotea non e ap 
parsa poi tanto astrusa. e co 
munque ha rivelato facilmente 
I'obiettivo di fomire alia Diie 
zione della DC liorentina in e n 
si 1'avallo moro doroteo e di 
esaltare la continuity della po 
litica dc da De Gasperi a 
Scelba... a Moro. allraverso 
una varieta di alleanze. ma 
con due punti fermi: la fun 
zione di guida dei dc nel Pae
se e la preclusione anticomu-
nista. La riaffermazione di que
sti punti fermi dovrebbe giu-
stificare la vera e propria 
< epurazione » dell'ex-sindaco 
La Pira e dei suoi amici poli
tici. oltre che dei redattori 
della rivista Politica; 1'un grup-
po e 1'altro variamente impe-
gnati a portare avanti. senza 
preclusioni pregiudiziali. un di-
battito sul l ' awenire di Firen 

ze e del Paese. La presenza 
di Moro e, nei prossimi gior-
ni, di altri esponenti nazionali 
della DC. dovrebbe cont r ibute 
a risanare la grave crisi di 
liducia che si delinea nella DC 
liorentina dopo le lacerazioni 
interne che hittuio portato alia 
esclusione delle sinistre dalla 
listii e alia riesumazioue di un 
vecchio notabile come il pro 
lessor Bargcllini (che stama 
ne non ha trovato modo di dire 
una sola parola) oltre che del 
leader degli scelbiani Clarkson. 
deU'agrario Tadini Bnninsegni. 
eccetera 

Ma l 'assen/a del prof La Pi 
ra e di molti suoi amici dalla 
manifesta/ione di stamane. 
contttbuisce a dimostrare co 
me la laccra/inne sia piolon 
da e niente affattn ricucita 
A rischio di rade ie sotto Tana 
tenia che. ptescntando Moio. 
il segretano della DC liotenlina 
ha lanciato contro tutti gli op 
positori (<.' inuauiio e tnenzo 
gna 6 ogni discussione sulla 
solTerta ma ferma coerenza 
politica della DC *•) dobbiamo 
affermare che I'elettorato avra 
da giudicare una opera/ione 
interna in cui la coerenza e. 
ancor di piu. lo spirito demo 
cratico. sono stati banditi. per 
imporre quella che il socialde 
mocratico Cariglia - vantan 
dosi. nnn a torto della sua 
fun/iono dirtpentc di tutta 
I opera/ione - ha r hiamato 
nella sua eonlcren/a stampa 
di lunedi scorso, « una brusca 
freuata » e che piu gitistamen 
te si potrebbe dire I'affermarsi 
del prepotcre dei dorotei e de 
gli scelbiani sulle sinistre: 

[ una operazione che rillette l"at-
tuale. ulteriore involuzione del
la DC e del centro sinistra e 
che, fino all'ultimo momento 
(ecco dove va a finire la coe
renza). si e tentato di masche-
ra re come la logica e * demo-
cratica > conclusione della de-
cadenza di un uomo politico. 
La Pira . al di la delle sorti 
del quale la DC affermerebbe 
la sua continuity. 

Del resto. Cariglia non si 
rifertva solo alia DC parlando 

di € brusca f renata» e della 
esclusione di « presenze pole-
miche», infine dicluarando: 
« Intendiamo opporte lordine 
alia confusione. i limiti di una 
politica atnminislrati \a sana e 
tes|>onsabile alle esercitazioni 
biblithe *. 

E' nolo che anche il pattito 
socialista. dopo aver propo.sto 
infatti al PSD1 di formate una 
lista uiiica, ha epurato la pro 
prta da uomini indubbiamente 
Ira i piu rappresentativi. come 
I'ex-vicesindaco e capogruppo 
Agnoletti e larchi te t to Detti. 
autore, quest'ultinto. non di 
« esercitazioni bibliche >. bensi 
di un Piano regolatore che tut 
ta la destra spera di potet 
rimettere in discussione dopo 
IP ele/ioni 

Insomnia Firenze olfie una 
grave testimonian/a di cio che 
significhi oggi il centro sinistra 
per ogni sorta di autonomia, 
anche al l interno dei parliti 
t he lo compongono. non solo 
i) governo vi ha inviato, sette 
mesi fa. tin commissario per 
impedire che nel Consiglio co 
munale si concretasse una nuo 
va maggioran/a democratica 
ma. giunti al vaglio delle ele 
zioni. DC e PSI si sono libe 
rati di tutte le, possibili « pre 
senze polemiche». cioe di 
chiuriqup abbia mostrato di po 
tei riflutarr o solo disculere 
I'nlternativa rieattatnria « cen 
tro siniMnt > fommi';«;ari[i pre 
fetti7i(i » 

Ne cio basta a deftnire la si 
tuazione fiorentina Uscendo 
dai teatro Odeon. stamane. ab 
biamo sentito dire che « la Fi 
renze dei Medici I'ha avuta vin 
ta su quella di Savonarola » | 
(sono quasi giustificabili. an
che se falsi, all 'ombra del cam
panile di Giotto e del cupolone. 
riferimenti di questo tipo: ne 
abusano anche i giornalai: og 
gi che e la Festa del Grillo. 
vendono minuscole gabbiette 
con un grillo dentro. illustran-
do la loro merce con cartelli 
che dicono: Non sono guelfo — 
ne ghibellino — sono un grillo 
— canterino). 

Tuttavia. appena si va a ve-

dere come stanno davvero le 
cose, ci si rende conto che la 
discussione nun e tanto sulle 
« esei citaziom bibliche * ne sul 
le iniziative di pace che. ad un 
certo momento della gesliuue 
La Pira avevano dato un in 
(lul)biu prestigio al Comune di 
Fiivn/e e che certaniente lo 
dissociavano dai piatto atlan 
tisnio e dalla connhen/a del 
govetno Moro con la politica 
USA. Dietro il veto della fe 
della alia linea dorotea e nen 
niana. prevalgono nei due par 
titi. concreti intcressi della con 
servazione e il rifiuto di scelte 
gia fatte e che ormai dovieb 
beto giungere a concrelez/a 
Abbiamo aecennato al Piano 
regolatore: aggiungeiemo la 
questioue dello aeiuportii u-
quindi della lotti//;i/.iuni di tic 
terminate aree) . la que.stuini-
del c a m case (negh ultimi t ie 
anni -13.000 fiorentini sono an 
dati ad abitare nei Comum vi 
cini, mentre in citta 4000 ap 
partamenti sono vuoti); dei tra 
sporti (che sono i piu cari d'lta 
lia), ecc. 

Piii in generate, di fronte alia 
visione di Firenze come centro 
di un comprensorio moderno e 
industriali//ato portata avanti 
coerentemente dai PCI e in put 
occasioni \ittoriosa anche per 
I'obiettiva confluen/a di t a l to 
lici e comunisti. si fa avanti 
quella (in fondo ben mciinat . i 
dai vecchio Ratgellintt <l> itn.i 
citta mused e centro di piccolo 
artigianato •lcca solo dei pro 
venti del turismo e abbandona 
ta come luogo di abitazione. dai 
fiorentini che dovrebbero tra 
sferirsi nelle colline opportu 
namente lottizzale Una « li 
nea * di t sana amministrazio 
ne >. che corrisponde a interes 
si retrivi e finora sconfitti an 
che per le resistenze interne al
ia DC e al PSI. 

Potra prevalere questa linea? 
F.seluse le sinistre dei due par-
titi dalle liste elettorali. assi-
curata preventivamente cosi la 
« fedelta » dei due gruppi che 
saranno eletti. quale 6 la pro 
spettiva del voto? «Centrismo 
o commissario > sono pronti a 
rispondere i d c . i socialdemo-

cratici e anche ter t t socialisti 
di destra . tuttavia - come nun 
e evitabile - I ultinui paiula 
spetta all elcttoialo Nelle ulll 
me t ie consultaziont - lilliO 03 
til - il PCI e passalu tial .L'.i 
«il ;U,8 'i . la DC dai M.8 ' < al 
211.4 \ . il PSI d<ii l.i.!>al 10.7 U 
le 1.8 '.t al PSI UP nel Ii4). il 
PSD1 e nmasto al ti.5 '< . il P U 
e passato dai 4.8 al \2 '.< . il A1S1 
dai 5.4 al 4.5 l~o. Oggi. la DC. 
inalberando la bandieia dcD'an 
ttcomuuismo. e rmiug.indo la 
espet ien/a lapiriana. punta al 
iccupero dei voti di destia Icon 
tandn anche sulla erisi del MSl 
che si pitM-nla tin IM> in due 

! lisle) II PSI . Miiibra \oiVi 
J saci iftc .it* Mill .ili.ne dc Ha 
; leiilla s:m» i n.itiv ,i o:'in po^sihi 
| l it .I ( l i t l i o n M.i i | l l r l l , i (Il (Il 
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.kiln IX' 
In questi i oiuii/iom una til 

tenore avan/at.i del PCI e I lint 
e.i forma con l.i quale si pu6 
e.spnmeie una scelta autonoina 
dei fiorentini. il rifiuto di un 
ricatto t h e e giunto fino alia 
condanna di uomini come La 
Pira e Agnoletti; l'tmico modo 
per imporre alia DC e al go 
verno di centro sinistra il ri-
spetto della volonta di Firenze. 
delle sue scelte. delle sue pro 
spettive: Tunico modo degnn 
pet esprimere una piotesta e. 
msieiiK'. p<i imp c 11- una poli 
Ilea poMtivii 
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In pai t i iolai i ptn avianno 
un loro peso i 12 000 giovani 
che pel la prima volta si re-
cheranno alle urne il 12 giugno. 
Un piccolo test della volonta 
delle nuove genera/ioni. per al-
tro. c'e gia stato in questi gior-
ni: il voto degli universitari per 
rOrganismo rappresentativo flo-
rentino. Non e senza significato 
e comunque e di buon auspicio 
che con questo voto la rappre-
sentanza degli universitari co
munisti eletti nelle liste del-
l'UGI si sia piu che quintupli-
cata. 

Aldo De Jaco 

Una citta che sof f oca 
nella stretta della rendita 
II personale del centro-sinistra, chiamato a rappresentare gli interessi parassitari, ha finito con lo speculare in proprio 
Col suo sviluppo distorto e caotico Bari non trattiene le sue risorse che se ne vanno in altre regioni — L'agricoltura 

incatenata in un antiquato assetto proprietario — II piano dei comunisti per «rifare» la citta 

Nostro servizio 
BARI, 19. 

Trecentocinquantamila ani-
me, in una citta che vuole gui-
dare la Puglia ma non «de-
colla > mai : un emporio semi 
coloniale, una stazione di traf-
fico e di imbarco per merci 
ed emigrati , c una massa amor-
fa, radiocentrica, priva di or-
ganicita... » (parole dell'archi-
tetto Piccinato). Vi trionfa la 
speculazione e vi muore d 
buonsenso, oltre che. s'intende. 
il prestigio e la probita degli 
amministratori. S'innalzano sei 
e sette piani dove ce n'erano 
due: si punta aJ cielo e in 
terra si maledicono le s trade 
della vecchia Bari, sempre 
quelle, dove si addensa una 
popolazione che e salita di due 
e t re volte rispetto a qualche 
Iustro addietro. 

Si soffoca. Non un po" di 
verde, non un giardino. Un 
bambino su venti non soprav-
vive. Non c'e acqua. II traffi 
co esaurisce tutte le riserve 
della pazienza. Ho visto un fi 
lobus impiegare mezz'ora per 
superare il sottopassaggio di 
via Quir.tino Sella. Tempo fa 
un incidente stradale in via 
Carulli ha bloccato la a reo la 
zione per mezza giornata ed e 
costato la perdita di 47 corse 
sulla linea fUoviaria Bari-Car 
bonara Ceglie. II deficit della 
azienda trasporti passa il mi 
liardo. 

E che altro ? Poche scuole 
(con 1'8% di analfabeti), sei 
posti letto negli ospedali per 
ogni 1.000 abitanti. due nidi di 
infanzia in tutto. La citta vec
chia e un ghetto dove la mi 
seria si e come pietrificata e 
resiste a tutti i passaggi del 
la politica volubile e della sto 
ria sempre uguale... 

Chi governa a Bari? H cen
tro-sinistra amministra. Ma co-
manda non un privilegio astrat
to, comanda la rendita che e 
una particolare sfaccettatura 
del capitalismo: passiva, mio-
pe, ingorda, la rendita ignora 

il fair play borghese. le distin-
zioni formali, le demarcazioni 
che separano la giurisdiztone 
del c politico > e del c pubbli 
co > dai c privato ^. La rendi 
ta fondiaria e urbana non va 
al passo dell 'agricoltura. della 
industria e del commercio che 
in 12 anni aumentano il pro 
dotto nctto di due o t re volte. 
ma ottiene increment! favolo 
si. qualeosa come il 1069 per 
cento. La rendita non manda 
in Comune i politici sospetti 
di intemperanze ideologiche e 
morali. Vuole dei servi che 
sappiano come straziare e 
ccrrompere le leggi (la c 167 ». 
la c 246»), come reperire e 
stornare verso la speculazione 
il capitale pubblico. come im
pedire le riforme. E poiche il 
centro sinistra non e che la 
proiezione della rendita sulla 
societa politica barese. niente 
di strano che Trisorio Liuzzi 
e i suoi assessori amministri-
no secondo logica. 

Al limite. puo accadere che 
il personale politico si metta 
a speculare in propno: e tn 
fatti un be) po" di gente de 
\ e rendere conto al magistra 
to di avere fatto confusione 
tra il proprio ufficio e il pro 
p n o interesse: I'ex sindaco 
d.c. Lozupone. 1'ex segretario 
d.c. Lamaddalena, I'ex segre 
tario regionale del PRI, Bar 
tolo. e altri nomi pregiati del 
Vestablishment: scandali edi-
Iizi, ov\iamente. E cosi via-
Trisorio Liuzzi apprezza ma 
non approva il piano Quaroni 
che ipotiz7a. con una soluzia 
ne semplice ma risolutiva (lo 
spostamento della ferrovia) 
uno sviluppo decentrato della 
citta. aperto alia piana. av 
verso alia speculazione (Tri 
sorio lancera t re ponti sulla 
ferro\ ia : costeranno miliardi 
e provocheranno un ulteriore 
gonfiamento del centro). 

Intanto va a effetto que 
st 'al tra operazione: due socie
ta immobiliari industriali, la 
SIGMA e la TAU. cui par-
tecipa anche il capitale pub

blico (Breda) si appropriano 
a prezzo irrisorio di oltre 200 
ettari di a ree agricole e or-
tofrutticole. II Comune e pron 
to a urbanizzarle: stipula una 
convenzione. stanzia cento mi
lioni. 

Una sezione socialista del 
centro protesta contro la giun 
ta : «Non siete riusciti nean 
che a porre le premesse di 
un nuovo sviluppo urbanisti 
co. avete lasciato in pace la 
rendita urbana.. » 

Quando fa i conti I'uomo 
della strada scopre I'invero 
simile. Questa citta misera e 
informe costa poco meno di 
Milano. Ma il barese riceve 
all 'anno 60 metri cubi d 'acqua, 
il milanese 500. Naturalmente 
mangia e beve di meno: qui 
si produce • piu uva che in 
ogni altra par te d ' l tal ia. ma 
a Bari consumano 26 litri pro 
capite di bevande vinose e 
nel nord 103. 16 kg di c a m e 
contro 24. e per gli altri com 
mestibili e accertato che il 
gettito dell'imposta di convj 
mo e meno della meta Tut 
to sta in poche cifre: il red 
dito e del 16^ inferiore alia 
media nazionale e del 24^0 al 
centro nord. II 6 ^ delle forze 
a t t i \ e sono senza lavoro. ma 
scarseggia la manodopera qua 
hficata: con tutti i disoccupati 
che ci sono. ITtalconsult av 
verte che se non si procede 
alia formazione e all 'addestra 
mento della manodopera. potra 
essere reclutato in Puglia ap 
pena il \o% delle forze di la 
\o ro necessarie al suo pro-
getto d'industrializzazione: le 
altre verranno daU'esterno.. 

C'e anche un porto a Ban . 
ma serve esclusivamente alia 
STANIC e alia Breda C'd an 
che un'Universita con 25.000 
studenti, ma e destinata a pre 
pa ra re il personale statale piu 
che a formare quadri adatti 
al mercato del lavoro: nel 
1963 si contarono 233 lauree 
in legge, solo 8 in chimica, 
18 in scienze agrar ie : neanche 
un ingegnere d ' industna. 

Un meccanismo perfetto. mo-
struoso, presiede alia coloniz-
zazione della citta Questa non 
e che un centro burocratico. 
parassitario, sede di disinve 
stimenti e non di accumula 
zione. Arrivano dalla campa 
gna migliaia di contadini pron 
ti a risalire a nord non ap 
pena in grado di collocarsi 
nelle Industrie. Cosi. Bari ft 
n-inzia il meccanismo produt 
tivo delle regioni piu avan 
zate e se la \ e d e con la ren 
dita. con lo sviluppo c a po 
li >. Resta. in sostanza. un 
punto di raccolta e dt t ran 
sito delle risorse sottratte alia 
citta e alia regione. La sua 
struttura economica e fragile. 
le industrie calano dall 'alto in 
un ambiente scarsamente pro 
duttivo. non si danno un mer
cato. non entra no in contatto 
con l'agricoltura che rimane 
prigioniera del vecchio assetto 
proprietario e non puo conta 
re su un autonomo processo 
di accumuia/ione che I'avvici 
ni alia citta (conscrv azione c 
trasformazione dei prodotti) 
Cosi si va avanti sin ba>>i 
salari. con una organizzazio 
ne industriale tecnologicamen 
te arre t ra ta Si \ i ve della pro 
pria miseria. convinti che a 
spremerla si trovino i margi 
ni della competitivita. si de-
qualifica il lavoro e tutti i 
ser\izi che valorizzano il la
voro. Poi basta un'oscillazione 
della congiuntura. una stretta 
del credito e tutto entra in 
crisi. 

Qualche azienda del Consor 
zio deve rifornirsi di acqua 
con le autobotti Non c'e ac 
qua? C'e. ma nessuno pensa 
a tirarla su E' un servizio 
elementare, ma nschtoso. La 
organizzazione sociale in Pu 
glia 6 tale che l a c q u a puo 
minacciarla: guai per l 'agra 
ria se r i r r iga zione dovesse 
comportare colture intensive. 
piu occupazione, piu domanda 
di beni industriali, organizza
zione e crescita deH'offerta 
agricola aU'industria, modifi-

che, infine. nelle forme di con-
duzione... Fa troppo bene 1'ac-
qua perche l 'agra ria non si 
spaventi. La DC volta le spalle 
al problema prcgiudiziale: in 
venta che non ci sono i soldi 
ma non vuole ammettere che 
basterebbe la rendita di t re 
anni per finanziare il piano 
irlrico Si torna al punto di 
prima- chi totca la rendita ? 

Ora il dibattito e sulle piaz 
ze perche tra qualche setti 
mana si vota I comunisti ra 
gionano cosi: il centro sinistra 
ha gestito una politica di svi
luppo fallimentare ed e fal 
lito con quella Tre volte in 
quattro anni si 6 sfaseiato ed 
e malandato al punto che i'ul-
timo bilancio e passato con 
31 dei suoi 36 voti Soprav 
\ i ve a se stesso qualificandosi 
a destra dove la D C. cerca 
di « fare il pieno ». 

La chiave di volta e in una 
diversa qualita dello sviluppo 
Bari e da rifare contro la spe
culazione e il rr.c tnismo che 
•=epara la citta dalla campa 
ena per sacnficar le ambedue 
alle concentra7ioni industrial! 
del nord. Valorizzare il lavoro. 
modificare il regime della ter 
ra , f troncare la rendita. rior-
ganizzare i s e m z i 

A che servono, altrimenti. It 
autonomic ? II potere locale 
deve diventare strumento di 
democrazia reale . per questo 
non possono piu amministrar 
lo i guardiani del laissez-faire. 
fossero pure un po' piu gelosi 
della moralita pubblica e piu 
timorati di Dio Supponiamo 
che Trisorio Liuzzi sia < meno 
peggio > di Lozupone: ma non ' 
basta questo a definire una 
politica. a « morahzzare t una 
linea sbagliata Per questo il 
proletario barese deve votare 
contro ravversar io di classe 
ed e importante che il PCI gli 
strappi delle posizioni: n u 
1'intera citta deve, col suo vo
to, p reparare un'alternativa al
ia situazione attuale. 

Roberto Roman i 
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