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Viaggio preelettorale nelle province francesi 

Dove socialisti e comunisti 
erano nemici irriducibili 

La forza dei due partiti era identica: 230 mila voti i comunisti, altrettanti i socialisti, ma erano scatenati I'uno con-

fro I'altro - Adesso I'intesa e cordiale: i dirigenti dei due partiti parlano di prospettiva di unita organica 

Dal nostro inviato 
LILLA. 27. 

« Da qucsta parte della Fran 
cia I'avvenire dcll'unita della 
sinistra si gioca piu die dovun-
que ». mi ripetono in molti, nel 
inio viaggio elettorale a Lilla. 
La circoscnzione del Nord e 
quella del Pas de Calais, rap-
presL'iitano le rocchciurti ope-
raie della Francia. II PCF pos
siede nel Nord la piu impor 
tante federazione comunista. 
dopo quclla di Paiigi, alia pari 
con quelhi di Mai.siglia (circa 
H rnila lscritti divisi in 50U 
cellule). La SFIO conta in que
ste zone la piu alta quota per-
ceiituale di iscritti del partito. 
e ad ogni conyresso nazionale 
dei socialisti. i commentator! 
politici sono abituati a volgere 
lo sguardo verso la potente de-
legazione del Nord e del Fas de 
Calais per capire quale tenden-
za trionfera nel voto. 

Come il Partito comunista. il 
Partito sociahsta vanta la piu 
forte base di lavoratori e pre-
senta qui. piu che in qualsiasi 
localita della Francia. un volto 
e una composizione operaia. E' 
alia testa di questo plotone 
« nordista > che Guy Mullet, na-
to ad Arras, come Robespier
re. deputato e candidato di Ar
ras, guida le sue battaglie poli-
tiche piu impegnative all'inter-
no della SFIO Quello che gli 
operai e il proletariate sociali 
sta decidono nelle brumose Ian-
de del Nord diventa. spesso. la 
linea del partito Nel bene e 
nel male Sono loro nel 'C3 che 
hanno sconlitto Defferre. sono 
loro che tra il '48 e il '59 ban 
no guidato la piu feroce batta 
glia antienmunista. sotto lo slo
gan di Mollet: < I comunisti 
non sono a sinistra, sono al 
l'Kst » Sono loro oggi che pos 
sono sostenere una politica di 
unita delle sinistre e di ravvi-
cinamento tra socialisti e co
munisti. Se il Partito comunista 
c piu o meno ovunque. su sca-
la nazionale. piu forte della 
SFIO. qui la sua influenza 6 
pari a quella dei socialisti. Sul 
piano elettorale. 230 mila voti 
Iianno i socialisti e 230 mila i 
comunisti II resto. tranne qual-
che frangia MRP e elettorato 
UNR. 

Rapporto 
ben definifo 

Da sempre. le forze del PCF 
e della SFIO si tengono testa 
divise a meta. cinquanta e cin 
quanta tra gli operai e i lavo
ratori del grande bacino mine-
rario. e del settore industriale. 
Geograficamente questo rap
porto di forze e ben definito. 
nelle due regioni che compon-
gono il Nord: a Lilla. Rubaix. 
Tourcoing (zona tessile e me
tallurgical domina la socialde-
mocrazia per due a uno sui co 
munisti: tra Douai e Valencen 
nes (zona dei bacini minerari) 
dominano i comunisti. con un 
identico rapporto Nella prima 
regionc. i socialisti vantano cin
que deputati e cinquanta mu 
nicipi; nella seconda. il PCF e 
in testa con cinque seggi comu 
nisti e cinquanta municipi. Fra 
le due circoscrizioni i eomuni 
sti hanno settanta eomuni che 
essi conquistano da soli con piu 
del 50 per cento dei voti alia 
propria lista. 

La SFIO ha due deputati in 
piu (selte) e qualche decina 
di municipi in piu. grazie alia 
alleanza con il MRP. che an 
che nelle elezioni ammimstra 
five del '65 ha «desistito» a 
favore dei socialisti. Su questa 
massa di eomuni, ve ne sono 
soltanto dieci amministrati dai 
socialisti e dai comunisti insie-
me. Cid significa che nelle ele
zioni locali la vecchia divisio-
ne tra SFIO e PCF continua a 
pesare e I'ambiguo compromes-
so con il MRP trionfa pur sem
pre. a vantaggio del centro. 

Nelle elezioni politiche. inve
ce. le cose sono diverse gia da 
qualche anno. Nel 1958. il PCF 
e la SFIO. a causa della loro 
vecchia divisione. furono tra-
volti dall'ondata gollista e per-
dettero quasi tutti i deputati. 
La UNR fece piazza pulita 
delle antiche posizioni della si
nistra operaia in tutto il Nord 
della Francia Nel 1962. sen 
za firmare accordi pubblici. 
ma per tacita intesa. comunisti 
e socialisti. sostenendosi a vi 
cenda. guadagnarono buona 
parte dei seggi Fu allora che 
il PCF compi raperto gesto di 
chicdere al proprio elettorato. 
ad Arras, di votare per Guy 
Mollet, che venne cosi eletto 
per la prima volta. dopo una 
rottura di oltre quindici anni. 
con i voti della base comu 
nista. 

OccorTe raggiungere. fra la 
Federazione della sinistra e il 
PCF preziosi elementi di chia 
rezza politica. non solo sul pia 
no elettorale immediato. ma nel 
senso della prospettiva «Cid 
che accadrA nel Nord. pesera 
sul piatto della bilancia piu che 
qualsiasi altro evento », mi di
ce Gustave Ansard. segretario 
della Federazione. membro del-

I'ufficio politico del PCF (ex 
operaio metallurgico), acco-
gliendomi in questo edificio — 
grigio e tngliato con laccetta 
come tutta Lilla. che Napoleo-
ne III fece costruire a misu-
ra della sua borghesia mercan
tile — alia rue Inkmann. dove il 
Partito comunista ha la sua se-
de. Poi. subito dopo, additando-
mi una vecchia foto sul muro: 
« Guarda. ti faccio vedere qual
che cosa di straordinario. Que
sta 6 la fotogralia di quel cafe 
de la liberte, ora distrutto. 
in rue de la Vignette, dove lo 
operaio Pierre Defeyter can
to per la prima volta I'lufer-
nazionale, di cui egli stesso 
aveva composto la musica il 
18 giugno 1888 ». 

II partito nel Nord appare 
fiero e disciplinato come uno 
Stato Maggiore. Ansard mi pre-
senta i membri della segrete-
ria. II direttore del giornale 
comunista La Liberty (-10 mila 
copie quotidiane. ottantamila 
la domenica) mi spiega la si-
tuazione nella circoscrizione, 
mi sottopone un programma 
per visitarla e mi affida a due 
compagni della segreteria. che 
mi accompagneranno. Bene. 
non abbiamo perduto un minu-
to, le perifrasi dei parigini 
non esistono piu nel Nord. do
ve gli uomini sono concisi. ru-
di e sinceri. 

Ma quello che mi interessa 
a Lilla. come un antropologo 
va alia ricerca di un esempla 
re raro. sono i socialisti. e 
questa cellula del tessuto poli
tico del Nord che vorrei isola-
re e studiare. La lotta tra il 
PCF e la SFIO e stata. in pas-
sato. quella tra Caino e Alle
le. Ognuno dei due partiti ha 
ravvisato. nell'altro. il princi
p a l ncmico. e nel compagno 
socialista o comunista l'uomo 
da abbattere. Guerra fredda. 
settarismo. antichi rancori de-
rivanti da Tours — e che fe-
cero si che nel 1936 la federa
zione del Nord fosse quclla che 
resistette per sei mesi all'appli-
cazione dell'accordo del fronte 
popolare — e quindi nuovi odi 
scatenatisi attorno a Budapest. 
all'Algeria. alio stalinismo. lino 
alle lottc operaie represse dai 
socialisti al governo, e I'onda-
ta di De Gaulle al potere. han
no sollevato un polverone di li-
vori che ha cominciato a pla-
carsi solo attorno al I960. Nel 
settembre 1947 fu nel Nord che 
intervenne la prima scissione 
sindacale. E nessuno lo dimen-
tica nel bacino minerario. Un 
minatore mi ha raccontato. per 
spiegarmi il clima di quest'epo-
ca incandescente: « Nel 1948. vi 
furono i riecreti Lacoste (mini-
stro socialista) che non garan-
tivano piu i salari dei minatori 
qualificati. Poi vi furono i 
grandi scioperi e le repressio-
ni di Jules Moch. 

d i ministro socialista dell'in-
terrio fece occupare dalle trup 
pe il bacino minerario e spa-
rare sui minatori. Molti com
pagni furono licenziati o gettati 
in prigione. La CGT dovette 
pa care cinquanta milioni di 
vecchi franchi di ammenda 
per Iiberare i dirigenti sinda-
cali. Nel 1958 il sindaco di Lil
la. Augustine Laurent (il vec-
chio padre della SFIO. tuttora 
sindaco della citta con i voti 
del MRP) aveva accolto De 
Gaulle nella capitale del Nord 
chiamandolo " salvatore della 
Repubblica". Qualche mese da 
po De Gaulle espelleva i socia
listi dai suo governo: e il ri-
getto della SFIO nell'opposizio-
ne fu il primo gesto dell'assur-
da politica di partecipazione 
socialista ai governi borghesi. 
Poi intervenne il crollo eletto
rale: la divisione fra SFIO e 
PCF serviva come base per la 
vittoria del potere pcrsonale >. 

«n tessuto unitario ha comin
ciato a ricomporsi attorno al 
1960 La Federazione sociali
sta del Nord. arroccata ad un 
gollismo delirante. ha iniziato 
allora I'cpoca del suo ripensa-
mento >. mi dice Jacques Esta-
ger. direttore di La liberte. 
e continua: < Le "tradizioni" 
anticomuniste sono scomparse. 
lentamente: sui problemi della 
democrazia e sui problemi eco-
nomici le posizioni si sono rav-
\icinate in questa regione. do
ve la SFIO ha una vera base 
operaia che si aggira intorno 
alio 0.5 di espansione contro 
l'8°^ dell'espansione di tutta la 
Francia *. 

c C'e un passato che pesa 
ancora — soggiunge Francois 
Colpin. uno dei candidati del 
partito a Lilla — ma al tempo 
stesso il rinnovamento portato 
dalla nuova generazione socia 
lista e enorme. Per i giovani 
la scissione e le lacerazioni 
nella classe operaia sono san 
scrito » Se i vecchi livori han
no ancora un peso. Augustine 
Laurent continua a dire, per 
chi ha dedicato gran parte del 
la sua vita a lottare contro il 
PCF. la gente di venti anni se 
ne infischia. anzi, non com 
prende perche tra socialisti e 
comunisti non deve esservi in
tesa piena. 

L'editorialista del quotidiano 
socialista Nord-Matin (150 mi

la copie quotidiane di tiratu-
ra) ha scritto, giorni or sono: 
« Non c'e avvenire della sini
stra senza i comunisti. L'idea 
ingigantisce >. 

Alle 14 in punto busso alia 
porta della Federazione sociali
sta del Nord. I locali sono 
enorrni freddi. deserti. Giro a 
lungo sen/a trovare nessuno. 
Poi. in un salone segreteria al 
secondo piano, mi imbatto in 
chi cerco: Rene Daubesson. 
professore di francosc. membro 
della segreteria. settanta anni 
e «cinquanta anni di vita di 
partito ». a quello che egli stcs 
so mi dice. La prima parte del
la conversazione concerne la si-
tuazione cconomica del Nord: 
« Ci avviamo a diventare una 
regione sottosviluppata. dice 
Daubesson. II quinto piano gol
lista non solo non prevede nul
la per il Nord. ma lo minaccia 
di soffocamento nelle sue indu 
strie tradi7innali. Questo e un 
popolo pacifico. ma capace di 
tremende rivolte. Noi sentiamo 
che il gollismo 6 questa volta 
in aperto regresso ». 

L'analisi economica del so
cialista e analoga a quella che 
ho inteso fare nella Federazio
ne comunista. 

E l'accordo tra Federazione 
e PCF?. chiedo. c L'accordo e 
stato firmato in buona fede. 
risponde Daubesson E' valido 
per gli aderenti al partito e 
accettato dagli elettori che se 
guiranno la parola d'ordine di 
rinunciare a favore del comu
nista meglio piazznto Ma non 
e la questinne essenziale. Gli 
operai desiderano l'unita pura 
e semplice. l'unita organica. Le 
condizinni di questa unita non 
sono realizzate. ma sono in 
marcia. La liberalizzazione del 
PCF avanza. ma e ancora len-
ta ». E la vostra?. chiedo io. 
« Lo scontro tra SFIO e PCF e 
stato spaventoso. dice Daubes
son senza rispondere alia mia 
domanda. Nei miei cinquanta 
anni di vita di partito, non ho 
conosciuto nulla di piu duro. I 
colpi (e non si trattava di col-
pi ideologici) sono stati soprat-
tutto grevi al momento della 
scissione sindacale Inoltre era-
vamo divisi su tutta la strate-
gia della rivoluzione e del po
tere. sul ruolo del partito uni 
co. sulla dittatura del prole 
tariato. eccetera. Ma ora vi so
no elementi nuovi: i sovietici 
hanno finito di fare paura in 
Europa, e l'evoluzione del PCF 
e certa ed importante >. Tut-
tavia questo giudicare a senso 
unico mi sembra ingiusto e in-
sisto ancora: «Ma voi? E Suez? 
e De Gaulle? Non avete criti-
che da farvi? >. 

« To non ho rimpianti in quel
lo che ho fatto nella mia vi
ta ». risponde il vecchio socia
lista trincerandosi su un piano 
del tutto pcrsonale. con patcti-
co riserbo. 

un romantico >. Non solo non 
e un romantico, ma ha una 
componente blanquista evi-
dente. «In quanto agli intel-
lettuali di cui lei parla, aggiun-
ge infatti, e che hanno scritto 
volumi su questo pasticciaccio 
che e Roma, la cosa non mi 
stupisce. Un intellettuale scri-
ve su non importa che cosa 
pur di avere il piacere di pro 
vare a se stesso che possiede 
un cervcllo ». Ma avanzando i 
temi politici. Notebaert mi di
ce alcune cose importanti, che 
caratterizzano i nuovi tempi. 

Dopo avere rivendicato alia 
Federazione del Nord il meri-
to del fallimento dell'operazio-
ne Defferre. creando cosi le 
condizioni dell'accordo di tutta 
la sinistra attorno a Mitter
rand, egli afferma che «l'ac
cordo raggiunto oggi deve an-
dare ancor piu avanti». «Si 
deve andare piu lontano. di
ce. e si tratta soprattutto di 
definire la parte dell'accordo 
in politica internazionale. Io 
sono favorevole alia partecipa-
zione dei comunisti a un gover
no della sinistra, ma nella mi-
sura in cui essi si impegnino 

a rispettare tin programma. 
Non vi e ragione, ribadisce, 
perche i comunisti francesi 
non siano al governo, se ci si 
mette d'accordo sul program
ma di politica estera, sull'Eu-
ropa e sulla indipendenza dai 
blocchi. L'evoluzione sovietica, 
l'evoluzione dei paesi socialisti 
e un fatto importante ». 

Chiedo se, all'interno del 
partito socialista e tra la base 
comunista e socialista si e 
aperto un dibattito sull'accor-
do: «Questa non e democra/ia. 
come lei dice, ma e la confu-
sione. mi risponde Notebaert. 
II problema e di vertice. e 
sono gli incontri di vertice che 
devono continuare fino ad un 
totale chiarimento. Nel "36 la 
gauche fece un accordo per la 
prima volta. si tratta di fare 
frutto di quella esperienza e 
di non ripetere gli stessi er-
rori >. 

Le sue previsioni elettorali? 
« Scriva sull'L/nifd che noi con-
quisteremo di sicuro tre depu
tati in piu e che cinque depu
tati in piu sono possibili. 
L'UNR avra una dura sconfit-
ta >, mi risponde con ottimi-

smo. Maurois mi parla della 
situazione della gioventu e mi 
offre un opuscolo che il con-
trogoverno ha pubblicato sul-
l'argomento. «Dieci scelte di 
fondo per la gioventu. dice 
Maurois, e tra queste: il voto 
a diciotto anni, la riduzione del 
servizio militare a otto mesi, 
possibility per tutti i giovani 
di avere eguali chances negli 
studi, attribuzione della priori-
ta delle priorita aU'educazio 
ne nazionale ». Anche qui pari 
pari ritorniamo alio parole di 
ordine dei comunisti. 

Ci salutiamo: promettiamo di 
rivederci dopo le elezioni, per 
verificare la giustezza delle 
previsioni elettorali e parlare 
piu a lungo. Passo la serata 
in casa dei compagni Deltieus; 
moglie e marito mi offrono il 
loro letto e loro si installa-
no su un divano. Io sono im-
barazzata. Ma l'antica frater-
nitA dei lavoratori del Nord 
vuole che un ospite comunista 
non vada in albergo e che il 
solo letto degno di ospitarlo 
sia quello di altri comunisti. 

Maria A. Macciocchi 
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RMLAZI0NI DEI CORRISPONDINTE 

A WASHINGTON DEL « SUNDAY TIMES -

La CIA aiuto De Gasperi 
a vincere le elezioni e 

I'operazione costo molto 
Sviluppi dello scandalo a Londra — Anche il governo bri 
tannko infiltra spie neffe organizzazioni, conlrolla 

telegrati, i telehni e cerca di censurare la stampa 

» 

IK SUND-V^Ti.MKS, 2(5 

Henry | 
Brandon's 
CAPI10L 
DIARY 

!I A questions 
unanswered 

WASHINGTON. Kafjriljy. ) f i r *;o th« -Ihf \i%\ r ljortty 
. . . . . . of in It pf i ' tnl lot n Utionj r JVC 

hy inrtut-nlul rrcr. J U * ci Lo.v 
l.rni. in'.liJii fli Rsbert Ktvi&y. 
anJ Ihf i'i>rb>ure tl it It n' . tj 

fn.iHirj) c o l su«pic ens on Jl! 
l.-»vtllins uliol iri" But these, 
>j.-nmjs »ere not heedM uj 

,ti!f. 
. n pjlunt cstit.r.JbtJ by the c ! A hji i.ott'l some t « m » i k - | l ^ l | 
.\jtiunal .Vciurity tevm-.l. ritt b | e , L C k e l „ . , . ,t> prrclie prr>!ir-IB^H| 
un Us 0*'i. hid ttcome r.«nsiry , c n u f „ i e , , , , r ( l( , t , r cinntie I ^ ^ H 
lo prol.fl thf |ir»ti:« »ta) trie C i l „ l | l m n l l l , ' fl.-lt r»p uiion ot > \A»n» 
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Ecco il brano della corrlspondenza di Henry Brandon In cui si 
parla delle spese sostenute dallo spionagglo USA per far vincere 
le elezioni a De Gasperi nel 1948 

Benvenuto 

all'Unita 
La situazione dei socialisti 

italiani che partecipano al go
verno con la Democrazia cri-
stiana e paragonata da Dau
besson a quella dei socialisti 
francesi negli anni antcriori 
al '38 e che si chiusero con il 
trionfo gollista. In parole p°; 
vere: un espcrimento che si 
concludeni con uno scacco. 
Ora nel salone segreteria. en-
trano Arthur Notebaert. segre
tario della Federazione del 
Nord, membro della Direzio-
ne della SFIO ed «cminenza 
grigia > di questo partito nel 
Nord: Pierre Maurois. anche 
lui della Direzinne nazionale 
socialista. ed esponente del 
controgoverno di Mitterrand. 
dove occupa I'incarico di mi
nistro pef la gioventu; e Po 
piaul segretario della gioventu 
socialista. L'accoglienza e piu 
cordiale. amichevole: * L'L'ni-
id? Benvenuto att'Unita che 
viene a visitarci ». 

Questo < ternbile > Notebaert 
— di cui si dice che capeggias-
se negli anni neri i gruppi di 
choc (bastonatori) socialisti 
contro i comunisti — non ha 
l'aspetto di una signorina, 
certo. e sprigiona da tutta 
la sua mole una prorompente 
vitalita I-a sua ruoW7a e cosi 
macroscopica che egli finisce 
con il diventare divertente. 
Trova Roma orribile. ad esem-
pio. * Una citta senza stile 
unitario. dove trovi rovine ro-
mane al fianco di un palazzo 
del Rinascimento. o ad una 
chiesa barocca. Che pasticcio. 
che confusione. E i palazzi so
no tutti colorati di giallo. Ro
ma ha bisogno di una opcra-
zione di risanamento: rader-
ne al suolo una meta. quella 
delle vecchie pietre. e costrui
re quartieri come quelli del
ta Stazione. i soli che mi piac-
ciano. Piazza Navona? No. 
nemmeno piazza Navona, non 
d sono bistrd ». 

II mio Nerone ammctte: 
c Be', avra capito, non sono 

II cuore malato della capitale 

ROMA: si aspetta lalluvione 
per guarire il centro storico: 

La mancanza di ogni razionale intervento pubblico I ascia campo libero alia speculazione - Da via Giu-
lia a Palazzo Sciarra - Proposte della culfura urban istica per salvare il piu grande pafrimonio della citta 

? 

L'uomo ha poche idee, ma 
chiare. Dirige una societd che 
si occupa del rifacimento di 
alcuni edifici posti nel centro 
storico di Roma. «In fondo, 
se ci pensa — dice — gli unici 
che si occupano del centro sto
rico siamo noi. Rimettiamo in 
piedi vecchie case fatiscenti, 
che stanno per crollare, ridia-
mo dignita alle facciate, co-
struiamo appartamenti abita-
bili. Non le sembra un'opera 
buona? .̂ 

L'obiezione che I'opera buo
na porta a casa un sacco di 
quattrini non gli fa effetto. Per 
lui e buona anche per questo. 
e calca la voce su quell'anche. 
dietro il quale vuole lasciare 
scorgere chissa quale missione 
ideale. Come gli speculator'! 
che hanno edificato i casoni 
della periferia, mangiandosi le 
poche fette di terreno destina-
te a verde. anche per dare un 
tetto a tanta gente. 

Tuttaria non si pud nascon-
dere che, dai suo punto di 
vista, la sua opinione sembra 
avere una certa logica. Difat-
ti non solo manca ogni inter
vento pubblico per risanare il 
centro storico. ma in Campi-
doglio non ci sono nemmeno 
idee in proposito. Non sanno 
neanche quali edifici sono di 
proprieta del Cnmune e quali 
di proprieta dello Stato. 

Sanno, cicti lo hanno scritto 
fra le norme del piano regola-
tore. che il centro storico deve 
essere * tutelato > « salvaguar-
dato nella sua integrita, sem
pre piu minacciata da inter-
venti di trasformazione intesi 
a insediarvi attirita di carat-
tere direzionale che possono de-
terminare, a lungo andare. la 
completa dislruzione >. Ma al 
di la di questo non sono andati. 
ed hanno lasciato il passo, co
me del resto e accaduto e ac-
cade in tulte le zone della citta, 
agli uomini di poche idee ma 
chiare. 1 quali non perdono 
tempo, sospinti come sono dal
la grande molla del profitto. 
E cosi via Giulia viene tra-
sformata in una strada dei Pa-
rioli. via Monte della Farina. 
risanata. offre una stanza con 
cucina a 120 mila lire al mese. 
Operazioni speculalire condotte 
su porzioni di edifici. al mas-
simo su un isolato. al di fuori 
di ogni contesto architettonico 
e urbanistico. Ai privati biso-
gna aggiungere enti pubblici, 
non di rado in testa a questa 
corsa. Vn noto istituto banco-
rio, ad esempio. ha affittato 
Palazzo Sciana, in piena via 
del Corso, a due passi da Piaz
za Colonna, lasciato libero dal
la redazione di un giornale. 
Sembra che il progetto di re-
stauro contempli la distruzione 
completa di uno dei piu bei 
scaloni del Rinascimento che 
esista a Roma. 

Vn istituto immobiliare ha 
intimato lo sfratto alle fami-
glie di un isolato in via S. Ca-

terina dei Funari, dietro via 
delle Botteghe Oscure, soste-
nendo che e pericolante. Corre 
voce invece che I'ente proprie-
tario voglia adattarlo ad uffi-
ci. IM < Rinascente * di piazza 
Colonna non ha abbandonato 
il vecchio progetto di amplia-
re il suo magazzino di vendxta 
incorporando Vadiacente palaz-
zo che un tempo ospitava lex 
albergo Dragoni. Anzi, e di 
questi giorni la notizia che la 
licenza sarebbe gia stata con-
cessa. In prefettura giacciono 
43 richieste per Vapertura di 
t supermercati», tutti nel pe-
rimelro del centro storico. Se 
cid avverra, un altro imponen-
te fiume di traffico vend ri-
chiamato nelle strode gia in-
tasate. 

Nei quartieri limitrofi, con
tinua la trasformazione delle 
ormai poche, pochissime vU-

lette in palazzine, delle super-
stiti palazzine in edifici di ot-
to-nove piani. Gli impiegati di 
uffici, societa, magazzini, si 
trovano a combattere ogni gior-
no la battaglia per la conqui-
sta di un'area per parcheggia-
re. e chi non possiede un'auto-
mobile, assiste impotente alia 
lenta avanzata deWautobus nel 
mare di latta. Con questa fa
scia di centri commerciali a 
ridosso, il centro storico viene 
premuto da ogni lato, come da 
un cappio. In questa lotta quo
tidiano di una citta con se stes
so sembrano dissolversi nel 
nulla i traguardi raggiunti dal
la cultura urbanistica. « Roma, 
in cento anni, non ha mai vi-
sto operanti dei piani che fos-
sero veramente atti di civiltd 
e di amore; i piani sono nati 
sempre dalla fretta della poli
tica e datta presunzione di un 

disegno. preceduti e accompa-
gnati dalla lotta — e dall'ac-
cordo — degli speculatori». 
Cosi conclude ii suo libro * Ro
ma moderna ^ Varch: Italo In-
solera. 

Che cosa propone dunque la 
cultura urbanistica per salva
re il centro storico? Riassumo 
qui, in modo molto sommario 
le proposte. opinioni, suggcri-
menti, che saranno dibattuti 
nel convegno sul centro storico 
che si terra sabato 4 e dome
nica 5 marzo al teatro dei Sa-
tiri. in Roma, organizzato da 
cinque sezioni comuniste dei 
rioni della cittd. II punto di 
partenza e che la salvezza del 
centro storico deve essere cer~ 
cata fuori, alia periferia, dan-
do vita ad un sistema di < cen
tri direzionali * (che pure sono 
previsti dai piano regolatore) 
nella zona est delta citta. Se 

ne parla da quindici anni al-
meno. e solo se ne parla. In 
questo modo. uffici, societd, 
ministeri, grandi alberghi, in-
somma tutto cid che richiama 
traffico e che non e compati
ble con la funzione del centro 
storico, viene trasferito al-
I'esterno, in zone destinate ad 
accoglierlo. I rioni del centro, 
cosi liberati, possono essere ri-
sanati non con interventi spo-
radici e lasciati alia decisione 
dell'interesse privato. ma se
condo piani d'insieme che dia-
no vita alia enorme ricchezza 
che vi si e" accumulata attra-
verso i secoli, senza espellerne 
gli abitanti « tradizionali .̂ 

Una proposta per quanto ri-
guarda la funzione del centro 
storico e stata fatta dai pro
fessore di archeologia dell'Uni-
versitd di Roma Antonio Giu-
liano. anch'egli relatore al con
vegno al quale abbiamo gid 
accennato. in una conferenza 
tenuta alia Casa della cultura: 
trasferire nel centro storico. 
dopo uno studio analitico. tutti 
gli interessi culturali esistenti 
nella cittd. «Solo in tal modo 
la cittd potrd essere utilizzata. 
gli edifici usati con funzioni 
analoghe a quelle per cui fu
rono creati. le case di abita-
zione rese accessibili a coloro 
i quali debbano interes^arsi dei 
beni culturali. Tutti sappiamo 
che solo rendendo ad una cittd 
quelle funzioni per cui essa 6 
stata creata, si pud operare 
I'unico e sostanziale risanamen
to. Qualsiasi altro intervento 
risulterebbe infatti episodico ed 
aleatorio. Con queste proposte 
— ha affermato lo studioso — 
non si intende proporre di fare 
del centro di Roma una cittd 
ideale. di<itaccata dalla realtd 
Se per Roma un periodo di 
centinaia d'anni ha significato 
abbandono e regresso. non si 
deve credere che la soluzione 
dei problemi pud avvenire in 
tempo breve. Serve perd sta-
bilire fin da ora un piano or
ganica. che si basi sulle espe-
rienze positive e negative del 
passato >. 

Jdee e proposte che traccia-
no una linea d'intervento ben 
precisa e sulla quale I'ente pub
blico potrebbe gid cominciare 
a lavorare, trovando Vappoggio 
non solo delle forze culturali 
che questa linea hanno elabo-
rato. ma anche di vasti strati 
della popolazione che pagano 
ogni giorno il dissesto della cit
td. Ma non sembra sia questa 
I'intenzione di chi amministra 
Roma e di chi governo lo sta
to. Ci incapacitd, d'accordo, 
ma al fondo c'e qualcosa di 
peggio: una linea diversa. La 
linea degli uomini di poche idee 
ma chiare: quella delle opere 
buone che portano a casa un 
sacco di quattrini. Per il resto. 
c'i sempre tempo. Che forse a 
Roma c'i state lalluvione? 

Gianfranco Bianchi 

LONDRA. 27 
Un'altra voce si e levata. do

po quella dei giornalisti nme-
ricani Drew Pearson e Walter 
Lippmann, per rinfacciare alia 
CIA. I'ente spionistico ameri-
cano, di aver finanziato (fra In 
altre organizza/ioni. sindacati. 
chiese e partiti) anche la DC 
italiana; o. se si prefi'iisce 
per rinfacciare alia DC di aw 
re preso i soldi della CIA. il 
che. in fin dei conti. e lo sirs';!*. 

Scrive sul Sunday Times di 
ieri Henry Rrandon da Wa
shington. nella sua rubrica set-
timanale «Capitol Diarv *: 
« La CIA ha segnato notevoli 
successi: la esatta previsione 
della data della prima esplo-
sione atomica cinesc: 1'aver 
mantenuto il Congo fuori del 
controllo comunista: gli U-2. e 
1'aver preparato i satelliti spia 
in tempo per il momento in cui 
gli U 2 avessero perduto la lo
ro utilita: 1'aver aiutato De 
Gasperi a vincere le sue elc/"> 
ni (evidentemente, il IB apriK* 
1948. N.d.R.). quando i comuni
sti italiani erano una minaccia 
concreta (un'operazione che fu 

I riferito esser stata la piu costo-
sa del genere): 1'aver aiutato 
1'ex presidente delle Filippine. 
Magsaysay. a sconfiggere i ri-
voluzionari Huk t>. 

Uno scandalo che con quello 
della CIA present a singolari e 
significative analogie (oltre 
che implicazioni dirette^ «'« 
scoppiato frattanto in Gran 
Brctagna. 

II Dailu Ernrrss ha accusato 
il governo di far sorvegliare 
dai servizio segrcto i colle-
gamenti telegrafici con l'este-
ro. mentre 1'avv. Peter Benen-
son. fondatore deH'organr/z.i-
zione «Amnesty International«, 
ha rivelato che la censura ha 
impedito al pubblico britanniro 
di conoscere la verita sui re
cent! massacri di Aden, du
rante i quali 50 persone sono 
state uccise dalle truppe colo-
nialisle inglesi. Tale Centura 
si esercita, a quanto sembra. 
soprattutto attraverso segna-
lazioni confidenziali con cui il 
governo mette in guardia la 
stampa dai pubblicare nntizie 
(le cosiddette « notizie D *. in 
cui « D » sta per * difesa > ri-
guardanti «sogreti militari ». 
veri o prcsunti Con tale siste
ma. il governo rie^ce a sof-
focarc notizie c sgradevoli » di 
ogni genere. 

Benenson. inoltre. ha annun-
ciato di avere I'intenzione di 
forma re una nuova organizza-
zione. che si chiamera * Corag-
gio>. al fine di lottare contro 
la censura. contro i mrtodi di 
infercettazione telefonica e If* 
infiltrazioni di acenti segreti 
« in certe organizzazioni non 
politiche » Benenson fondft nrl 
1961 « Amnesty International *. 
organizzazione appunto non po
litica. per difendere i prigionie-
ri politici in ogni paese del 
mondo. Nel dicemhre scorso 
abbandono la presidenza del-
1'ente. ma ieri ha annunciato 
di aver camhiato idea, acco-
gliendo !e sollecitazinni di nu-
merose sezioni nazinnali. ed ha 
chicsto — invece — le dimissio-
ni di Sean Mac Bride, presi
dente del romitalo evcufivo di 
« Amnesfv » Benenson ha det-
to che Mac Bride non pu6 piu 
assolvere tale incarico dopo 
che si e scoperto ehe la c Com-
missione internazionale dei giu-
risti ». di cui Mac Bride d se
gretario. ha accettato finan-
ziamenti da parte della CIA 

II governo di Londra ha smen. 
tito oggi che le truppe britan-
niche abbiano ucciso 50 perso
ne e ne abbiano ferite cento 
nrlle reprcssioni ad Aden e 
nell'Arabia del Sud. Wilson. 
tuttavia. e stato co<:tretto a 
crearc una commissione d'in-
chie?ta 

Da Aden continuano a piun-
gere notizie gravissime. Un ex 
ministro del governo locale 
sciolto dall'alto commis^ario 
britannieo nel 1965. Saved 
Mohammed Hassan, di origine 
somala. 6 stato ucciso a col
pi di arma da fuoco da uno 
sconosciuto. Subito si sono svol-
te tempestose manifestazioni 
di protesta. 

Per quanto riguarda Io scan
dalo CIA VCTO e proprio. c'e 
da sognalare una dichiarazione 
di dodici ex presidenti dell'As-
sociazione nazionale degli stu-
denti (NSA) Essi hanno di-
chiarato di aver sempre sa-
puto che rorganizzazione era 
finanziata dalla CIA. e di aver 
accettato i fondi — indispen-
sabili per svolgere attivita al-
l'estero — convinti che i « sus-
sidi » dell'ente spionistico « non 
ledevano i principi di indipen
denza ». Ma — come ha detto 
con tronfia soddisfazione il se-
natorc Henry Jackson in una 
intervista telcvisiva ieri sera 
— i soldi dello spionaggio *v 
no serviti per t lottare contro 
i comunisti > nelle conferenze 
studentesche di Helsinki • di 
View*. 
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