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2 GIUGNO: 
Considerazioni sul messaggio 

di Saragat alle Forze Armate 

La Repubblica 
e i soldati 

A chi deve credere un giovane uffi-
ciale? A chi gli addiia gli ideali del-
la Resistenza o a chi gli inculca che il 
nemico e sempre e soltanto a sinistra? 

Non puo lasciare indiffe-
rcnti il fatto che, a ventun 
anni dal referendum istitu-
zionale del 194(5, il presidente 
della Repubblica, indirizzan-
dosi, col suo consueto mes-
saggio, alio For/e Annate, 
abbia avvertito il bisogno di 
riaffermare la « legittimita » 
democratica dello Stato re-
pubblicano. Saragat ha det-
to testualmente: « Legittima-
mcnte espressa (la sottoli-
ncatura e nostra • n.d.r.) — 
attraverso il referendum — 
dalla libera e sovrana deci-
sione del popolo italiano, la 
Repubblica e afferma/ione di 
Hberta, ecc. ». 

Dettare tin messaggio di 
prevalente ritualita protocol-
lare non deve essere un gran 
divertimento e si puo pre-
sumere che, soprattutto per 
tin tiomo come Saragat il qua
le non disdcgna di lasciarsi 
attribuire qualche dignita di 
stile lettcrario. la ricerca di 
nuove formulazioni costitui-
sca ogni volta un problema. 
Ma si tratta soltanto dell'tiso 
di nuove forme per ripetere 
cose gia dette? 

I/ultimo messaggio alle 
Forze Annate di un presi
dente della Repubblica de-
mocristiano e del 1964 a fir-
ma dell'on. Antonio Segni. 
E* un messaggio di normale 
ainministra7ione anche la do
ve si fa cenno (e non sara 
male sottolineare che erava-
mo alia vigilia dei fatti del 
luglio ogci tanto dibattuti) 
nlla «guida illuminata dei 
capi che con alta perizia e 
scnso di responsabilita com-
piono la formazione e indiriz-
zano l'azione » dei soldati. 

Il messaggio dettato da Sa
ragat tin anno fa nel vente-
simo della Repubblica fu 
qualcosa di piu. Fu un « mes
saggio al popolo italiano» 
non soltanto alle Forze Ar
mate. Egli vi richiamd diste-
samente il ruolo della Resi
stenza antifascista nella sto-
ria d'ltalia e il valore supre
mo della Costituzione repub-
hlicana quale base della uni-
ta dcmocratica dei cittadini. 
11 messaggio di quest'anno 
torna a rivolgersi direttamcn-
te alle Forze Armate. Chi 
nclle Forze Armate italiane 
ha bisogno di essere tanto 
autorcvolmente richiamato al
ia leqittimita delle istituzioni 
repubblicane? 

I soldati? Non c nemmeno 
11 caso di porre la questione. 
Quella parte dcll'alta uffi-
cialita che abbia, per awen-
tura conservato altaccamen-
to alia monarchia? 11 proble
ma csiste, se c vero cio che 
si dice circa il Iancio sulla 
citta di Napoli (2 giugno 
1966) di volantini scdizio-
si da un acreo presumi-
bilmente pilotato dal figlio 
di Umberto di Savoia, e se, 
soprattutto. e vero che l'allo-
ra capo del SIFAR. generale 
Allavena, fu ufficialmente 
rimprovcrato (e percio pro-
mosso Consigliere di Stato) 
di non essersene accorto, 

1964. Il non occasionale rl-
chiamo di Saragat impone pe
ro a tutti un responsabile 
e pubblico discorso sullo sta
to delle Forze Annate italia
ne, sul loro Indirizzo e sulla 
loro formazione ideale, sul 
modo come esse sono state 
collocate in quest! venti anni 
rispetto al popolo del quale 
esscndo la espressione de-
vono costituire il presidio e 
rispetto agli altri popoli del 
mondo. 

Prendiamo solo due esem-
pi. Non e un mistero che un 
soldato italiano il quale pro-
fessi idealita socialista venga 
ancora considerato e cataloga-
to come « sovversivo ». Tale, 
chiamiamolo eufemisticamen-
te, esercizio della disciplina, 
lungi dall'essere il rigurgito 
duro a morire di oscure no
stalgic, e bensl il frutto del
le precise direttive in base 
alle quali le Forze Armate 
italiane sono state « costrui-
te » in questi vent'anni. 

La cosa pud riguardare fl-
no a un certo punto la massa 
dei soldati che con la realta 
politica del paese non hanno 
soltanto il tramite della edu-
cazione militare, ma essa ri-
guarda in pieno la formazio
ne degli ufficiali, soprattutto 
i piu giovani. A chi devono 
credere costoro? A chi gli 
dice che la Repubblica e na-
ta dalla Resistenza e dalla 
vittoria antifascista o a chi 
gli dice che quclli che per 
la Resistenza combatterono 
sono nella stragrande mag-
gioranza dei nemici da sche-
dare e da colpire? O debbo-
no addirittura convincersi 
che si e buoni italiani e lea-
li servitori delle istituzioni 
repubblicane solo se si man-
tiene intatta la tradizlone 
reazionaria secondo la quale 
il nemico sta sempre e sol
tanto a sinistra? 

Secondo esempio. Non e un 
mistero che fra gli impegni 
atlantici deiritalia vi e quel-
lo del cosiddetto Piano Pro-
metetts, vale a dire dcll'im-
piego delle Forze Armate 
contro la pretesa sedizione. I 
colonnclli greci hanno detto 
di non essersi allontanati 
troppo dalle direttive di que-
sto piano col colpo di stato 
fascista di aprile. 

L'esistenza del Piano Pro-
metetis implica molte conse-
guenze nel campo della pre-
parazione tecnica delle For
ze Armate. Per anni i solda
ti italiani sono stati adde-
strati a combattere un ipote-
tico nemico guerrigliero e 
partigiano. Si e trattato, fra 
1'altro, di quel famigerati 
«corsi di ardimento» che 
aboliti circa un anno fa sem-
bra stiano per essere ripristl-
nati. Ma si e trattato soprat
tutto dell'addestramento dei 
soldati italiani nel quadro di 
una prefigurazione bellica 
interamente subordinata alia 
strategia di altre potenze. 

Non e difficile comprende-
re come i riflessi ideali di 
tale Indirizzo politico-milita 

Gia una volta la politica imperialista rischio di portare alia guerra per il Medio Oriente 

Come nel 1957 1TJRSS 
svento un piano USA 
per controllare la Siria 

La crisi esplose quando Damasco si oppose alia «dottrina Eisenhower» e all'installazione di basi militari — I pro
getti di una monarchia feudale in Siria, studiati a Washington e Londra — II tentativo dei turchi e la nomina di 
Rokossov3ki a capo delle forze armate sovietiche in Transcaucasia — La miserevole fine fatta dal complotto 
Se la guerra nel Mediorien-

te sara evitata, sara possibile 
segnare almeno un data positi
ve) nel conto della tragica crisi 
arabo-israeliana: un prepotente 
risveglio dell'interesse da parte 
dell'opinione pubblica per le vi-
cende dei vicini paesi dell'al-
tra parte del Mediterraneo. una 
giusta esiyenza d'essere esau-
rientemente informati sui pre-
cedenti e gli antefatti, al fine di 
poter giudicare in maniera au-
tonoma ed approfondita la real
ta conlemporanea. 

Proprio a queslo scopo risul-
ta eccezionalmente interessan-
te ritornare sulla situazione si
riana di died anni fa: una 
analisi della crisi scoppiata nel 
1957 intorno alia Repubblica di 
Siria metterd infatti in eviden-
za delle costanti, dei «corsl * 
e dei * ricorsi » storici che co-
stituiranno una chiara intro-
duzione a comprendere che 
cosa e successo in questi gior-
nt nello scacchiere. Premettia 
mo — non solo per giusto rico 
noscimento, ma per sottolinear-
ne Yestraneita alia impostazio 
ne comunista — che la nostra 
fonte sostanziale sara il volu
me di Aharon Cohen. Political 
developments in the Arab 
world, pubblicato nello Stato di 
Israele nel 1959. 11 Cohen — 
un autorevole studioso di pro-
blemi medio-orientali — e mem-
bro del kibbuz Shaar Hamaktm 
e del partita MAPAU. 

Conclusosi nel 1954 un perio-
do di colpi di mono militari da 
parte di varie fazioni dell'eser-
cito, in Siria era venuta a po-
co a poco maturando una situa
zione nuova. Nel parlamento 
e nel paese le sinistre erano 
in fase di sviluppo: per questo 
dopo che nel 1956 i piani occ'u 
dentali per abbattere Nasser in 

Kgitto erano falliti, ci si co-
mincio a rivolgere, da parte 
delle medesime forze, contro 
Damasco. Come scrive il Cohen, 
la decisione siriana di non ade-
rire al Patto di Bagdad aveva 
destato nei circoli occidentali 
grave preoccupazione: non e'e-
rano piu al potere nel paese 
arabo dei colonnelli avventu-
rieri da vendere e comprare 
con relativa facilita; la ripresa 
democratica metteva invece in 
dubbio i piani per I'aumento 
del transito, a prezzi coloniali-
stici, del petrolio irakeno in 
territorio siriano fino al Medi
terraneo; la Siria adesso si op-
poneva alia costruzione di basi 
occidentali nel suo territorio ed 
un governo siriano neutrale ri-
schiava di far saltare tutti i 
piani angloamericani per una 
* fascia di sicurezza » compren-
dente il Libano. la Giordania. 
I'Irak e la Turchia. 

Di fronte a questi problemi, 
si comprendono pienamente gli 
sforzi dei governi occidentali e 
dei paesi del settore che alio-
ra erano ad essi legati, per mu-
tare il regime che stava fati-
cosamente orientandosi in sen-
so democratico dopb la lunga 
parentesi dittatoriale. Cosi, in 
collegamento con tale impegno, 
si capisce perche da parte de
gli elementi reazionari e con-
servatori interni venisse avvia-
ta un'intensa opera sovvertitri-
ce. Tipico di questo contrasto 
U tentativo nel marzo di tin 
gruppo di alti ufficiali, guida-
ti dal politicante Mamoun el-
Kuzbari, di prendere il control-
lo dell'esercito in risposta al ri-
fiuto governativo di aderire al
ia « dottrina Eisenhower ». Le 
pressioni di tali ambienti filo-
occidentali di estrema destra 
pero furono, almeno momenta-

neamente, respinte dal consi-
derevole successo conseguito 
dai neutralisti nelle elezioni 
supplettive tenutesi in maggio. 

Le pressioni occidentali pe
ro non solo non cessarono, ma 
divennero piu insistenti. Nel

lo stesso mese, il 22, Antony 
Nutting, gia ministro degli B-
steri inglese, arrivava a di-
chiarare che si profilava una 
possibility d'accordo tra Irak 
(contrallata dagli inglesi) ed 
Arabia Saudita (controllata da

gli americani) per istituire in 
Siria una monarchia sotto la 
corona dell'erede al trono ira
keno. E aggiungeva che dopo 
il colpo di mono reazionarto 
attuato un mese prima (11 a-
prile) da re Hussein di Gior
dania contro il parlamento, an
che i reazionari siriani si sen-
tivano spinti a segttire I'esem-
pio di quel sovrano... 

D'altro canto gli occidentali, 
sin dall'epoca della guerra di 
Suez avevano iniziato il sabo-
taggio del commercio estero si
riano: gli Stati Uniti. ad esem
pio. avevano diminuito il prez-
zo del grano ai paesi che di so-
lito ne acquistavano dalla Siria 
e Damasco aveva finito con 
I'orientarsi per un massiccio 
ampliamento degli scambi con t 
paesi socialisti; fatto che aveva 
irritato ancor di piu Washington 
e Londra. Tale irritazione por-
to tra la fine d'agosto ed i pn-
mi di settembre ad un momen-
to di grave tensione: in Tur
chia (paese membra della 
NATO, allora sotto il governo 
dei semi-fascisti Menderes e 
Bayar) si parlb della costitu
zione d'un governo siriano m 
esilio; nella stampj filo amen-
cana si comincib a scrivere 
che «erano stati presi tn con-
siderazione determinati movi-
menti delle flotte inglese ed 
americana » e che le tribii cur-
de residenti in Siria si acctn-
gevano all'insurrezione contro 
il governo «comunista». 11 
presidente degli Stati Uniti ave
va il coraggio di dichiarare il 
21 agosto che «la situazione 
esistente ora in Siria non glu-
stifica ancora un intervento a-
mericano in name della dottri
na Eisenhower». (La sottoli-
neatura e nostra). 

- Episodio ancor piu grave. 
Dopo aver rassicurato lo Stato 
d'Israele sulle sue mosse, il 
governo americano invio ad 
Istanbul I'esperto d'affari me-
dio-orientali Louis Ilanderson 
che il 25 s'incontro con i rap-
presentanti dei governi di Tur
chia. Irak, Libano e Giordania: 
al termine dell'incontro si giu-
dico « gravissima » la situaziu-
ne ! 

Mentre a Damasco il gover
no prendeva seri provvedimen-
ti per prepararsi al peggio, sul 
piano internazionale si registra-
vano vivaci dichiarazioni di so-
Udarieta con la Siria da parte 
dell'Egitto e. da parte savieti-
ca. la nomina del gen. Rokos-
sovski a capo delle truppe :n 
Transcaucasia. 11 10 settem
bre il ministro degli Esteri so-
vietico Gromiko con fermezza 
affermava che ogni attacco al
ia Siria avrebbe potuto portare 
alia guerra mondiale. 

A questo punto la manovra 
americana si spostb ancor piii 
sui paesi c amici > (Libano, 
Irak. Giordania. Arabia Saudi
ta): ma tanto questi erano di-
sposti all'intrigo sottile, altret-
tanto si sentivano deboli — spe
cie sul fronte inlerno — per at-
taccare direttamente la Siria; 
le pressioni americane non ar-
rivarono quindi al risultato ait-
spicato anche perchf — e tutti 
gli interessati ne tennero con
to — mentre le forze combina-
te del Patto Atlantico faceva-
no le manovre. guarda caso, 
nei pressi della Turchia, due 
navi da guerra sovietiche giun-
sero in visita, il 30 settembre. 
nel porto siriano di Latakia. 

In conclusione, come alia fine 
d'ottobre rivelava Le Monde. 
la minaccia alia Siria si risol-

se in un clima da romanzo gial-
lo e da operetta: lo Ilanderson 
smarri i suoi documenti segreti 
su una barchetta nel Bosforo e 
molti presumono che cssi per-
venissero nelle mani dei so-
vietici che ebbero cosi in loro 
possesso delle prove dirette di 
quanto tutte le cancellerie pre-
sumevano circa le intenzioni 
americane; sara stato per com-
cidenza. ma il delegato turca 
alle Nazioni Unite, nel dibatti-
to che vi fu sulla congiuntura 
del Medio Oriente. si risolse a 
dichiarare che il suo paese non 
nutriva intenzioni ostili verso la 
Siria... A meta novembre, in un 
processo che si tenne a Dama
sco contro un gruppo di pet-
sone accusate di voler rove-
sciare con un complotto il re
gime. numerosi altri dati sul
la funzione esercitata in quei 
mesi dalla Casa Bianca saltu-
rono fuori. 

Risultato complessivo per il 
Medio Oriente della pressione 
per abbattere una dei pochi go
verni tendenz'almente democra
tic^ che vi sono stati nella sto 
ria passata siriana fu che il 
paese, anche per garantirsi 
contro analoqh'i rischi per I'av-
venire. fini per orientarsi in fa-
vore dell'unionc con I'Egitto: 
iniziativa questa che — provo-
cata in una certa rnisura. come 
s'c visto dagli Occidentali — 
doveva dimostrarsi avventata e. 
poco felice. Comunque il pre-
stigio dell'Unione Sovietica che 
s'cra schierata con energia t 
senso della misura per I'indi-
pendenza siriana aumento con-
sidcrevolmente. . 

Massimo Robersi 

L'ltalia program ma ta: verso quale futuro? 

avendone. in realta, saputo ' r c > soprattutto per quanto ri-
fin troppo. Ma non c tutta- guarda la formazione dell'uf-
via da credere che a questi 
.croppi di « audaci » si sia ri-
volto il richiamo di Saragat 
Mia leqittimita dello Stato re
pubblica no 

ficialita. non possono non 
spingere ben Iontano da 
quello che deve essere lo spi-
rito di un esercito • lealmen-
te » per=uaso degli ideali del-

La megalopoli Mi la no-Tori no 
costruisce la sua ragnatela 

II piano Pieraccini prevede una spesa di ben 460 miliardi per le aufosfrade ma i progetti esisfenti nel Nord vanno mollo oltre quella stessa cifra — Le 
opere infrastruffurali previste non rispondono a una logica efficienza generale del sisfema, ma per lo piu soltanto a convenienze aziendali e parficolari 

II richiamo di Sarasat sem- j ] a Resistenza 
bra essere stato piuttosto j i e r i alle ore 10.45 deflulva 
quello della Icgittimitd in j dalla parata militare un re-
quanto tale e. poiche csso e : parto della Marina con musl
in particolare rivolto alle | Ca e bandiera n vessillo era 
Forze Armate. sembra essere scortato da una compagnia 
stato quello della lealta. pura j del Battaglione San Marco 
e semplice. alle istituzioni. j con alia testa un giovane 
Lasciamo alia personale in- j capitano awolto anch'egli 
terpretazione di ciascuno il i nella tufa mimetica stile pa-
diritto di leggere nel monito i ras. l\ signor capitano dette 
presidenziale diretti o indi- I a un certo momento il via a 
retti riferimenti alle «dege- j un canto militare. Era nn 
nerazioni del SIFAR » e alle : canto nel quale, se ho ben 
rivelazioni sui fatti del luglio inteso. il nome di Trieste ri-

corrcva assieme a fieri pro
positi di liberazione contro 
I'invasore. Sara stato un can
to del passato. ma non mi 
pare. E' mai capitato. pero. 
di sent ire intonarc in Italia 
da soldati in armi i canti 
della Resistenza o canti che 
della Resistenza rlnnovino e 
tramandino gli ideali e i prin-
cipi? F/ mai capitato in que-

Tre giomate di studio e di- ^ti vent'anni che 11 corteo 
tensione su Gramsci. per qua- J e l 2 giugno giorno delle 
dri dirioenti provincial] del PCI ' f°™,Arma '*•.r ia sjataaper-

della FOCI, si wolfleranno dal i°1
d^ l l

l
eJ5?I1-d,J ,S ^ J S ? * 

Tre giornafe 

su Gramsci 

alle Fratlocchie 

Frattoc-
S al 7 giugno presso 
studi comunisti delle 
chie (Roma). 

Verranno tenufe conversazioni 
da Giorgio Amendola (I I dibatti-
lo su Gramsci), Pietro Ingrao 
(Stalo e egemonia in Gramsci), 
Alessandro Natta (La concezione 
del Partilo in Gramsci), Emilio 
Sereni (La questione meridiona-
le) e Franco Calamandrei (La po-

-IWica come scienza in Gramsci). 

valore della guerra parti-
giana? 

Non e capitato nemmeno 
quest'anno mentre il presi
dente della Repubblica ha 
sentito il bisogno di ricorda-
re alle Forze Armate la le
gittimita democratica delle 
istituzioni repubblicane. 

Antonello Trombadori 

Dal nostro inviato 
MILANO. giugno 

Nei primitivi agglomerati 
umani le capanne o le casu-
pole sono poste a casaccio. 
seguendo appena un tracciato 
circolare che perd. alia se-
conda fila. si frantuma in un 
vero e proprio caos. II piano 
autostradale corrisponde a una 
logica aziendalistica che manca 
di organicita. che costituisce e 
distrugge in base a convenien
ze immediate, non andando 
oltre previsioni a medio ter
mine che si rivelano spesso 
assai precarie. 

A guardare alle intenzioni 
dei grandi complessi monopoli
stic! del Settentrione. per quan-
tn riguarda la sistemazione 
territoriale. urbanistica. stra-
dale e di servizi del Nord, e'e 
veramente da mettersi le mani 
nei capelli. I «capricci > dei 
grandi complessi industrials 
oltretutto. non costano nulla 
ai loro ideatori: chi paghera 
sara lo Stato (e quindi noi 
tutti). agevolando traffici 
aziendali indipendentemente da 
qualunque previsione lungimi-
rante e cuindi veramente pro-
duttiva: e saranno i lavoratori 
nuovamente sottoposti a illo-
gici spostamenti. a costosi tra-
sferimenti. a poco convincenti 
adattamenti a visioni quasi 
fantascientifiche di superso-
niche velocita. 

« L'espansione della motoriz-
zazione dovra svolgersi in for
me meno disordinate che nel 
passato. rispettando i limiti 
di convenienza economica dei 
vari tipi di traffico>. e scritto 
nel Piano e Fesposizione delle 
buone intenzioni continua an 
che oltre, nel capitolo «Tra 
sporti». per quanto riguarda 
la viabilita nel Sud. la viabi 
lita minore. la necessita di 
non produrre artificiosi dirotta 
menti. al di la della economi 
cita. del trasporto merci dalla 
rotaia alia strada. Poi pero lo 
stesso Piano, nello stesso ca
pitolo. si impegna per un ul-
teriore «sforzo» nel settore 
stradale (e prevede una spesa 

di ben 460 miliardi per auto-
strade). 

Argomenti non convincenti. 
Quello che sta avvenendo in 
tema di collegamenti e relativi 
insediamenti. non risponde ad 
alcuna logica generale di effi
cienza del sistema ma solo a 
logiche particolari e privati-
stiche. spesso assurde e con-
traddittorie. che alcuni degli 
stessi CRPE del Nord rilevano 
e che tutti gli Istituti di stu
di. compreso quello lombardo 
che percio e stato accantona-
to nella elaborazione del piano 
regionale, condannano. 

II fraforo 
dello Spluga 

L'ipotesi e quella che ab-
biamo gia detto: la megalopoli 
Torino-MUano lungo un asse 
super attrezzato e quindi tre 
direttrici al mare sottili come 
scntieri in mezzo alia palude 
verso • 1'Adriatico (Emilia e 
Veneto) e verso il Tirreno 
(Genova). A Nord. piu preziosi 
degli sbocchi a mare per i 
«big * del capitale. i trarori 
alpini concepiti ancora una 
volta caoticamente — si pensi 
alia follia del traforo dello 
Spluga che pure vogliono in 
molti. a fianco del traforo del 
San Bernardino — e che de
vono diventare il «grande 
sbocco > alia congestionatis-
sima area della «lotaringia » 
centra europea. 

La tendenza e comunque 
chiara: si vuole un tipo di svi
luppo viario. ferroviario e di in-
frastrutture in genere che tagli 
fuori. drasticamente, intere 
zone. Basti dire che questo 
poderoso sistema autostradale 
(compresa 1'Autostrada del So
le) del Nord si ferma brusca-
mente a Palmanova. a ottanta 
chilometri dal confine: e quei 
chilometri devono percorrerli 
le autobotti della < via del pe
trolio > per 1'Austria, paese 
che, va aggiunto, ha gia pro-

gcttato un'autostrada al di la 
del confine per accogliere quel
le autobotti. 

Naturalmente un cosi massic
cio programma autostradale e 
ferroviario esclude che mai 
possa avanzare qualcosa per 
quello sviluppo e potenzia-
mento della viabilita minore 
che unico potrebbe garantire 
un reale fenomeno di indu-
zione industriale dalle aree 
ricche a quelle meno favorite 
di tulto il Nord. 

Strade e autostrade. poten-
ziamento delle linee ferroviarie. 
significano insediamento indu
striale, disegno piu o meno ra-
zinnale di uno sviluppo. 

Cosi e infatti in tutto il 
Nord. Dal punto di vista infra-
strutturale 1'asse Torino Milano 
(la mitica MITO. megalopoli 
degli anni settanta) si proietta 
su tre porti e su quattro o 
cinque trafori alpini. I progetti 
piu avanzati riguardano per 
ora i porti. 

Vediamo il sistema Iigure-
piemontese. Genova e gia un 
grande porto che ha avuto nel 
1966 un trafheo di 37 milioni di 
tonnellate di merci contro i 32 
milioni del 1963. In vista della 
integrazione dei mercati eu-
ropei. pero. occorre adeguare il 
porto. renderlo modemo e" al-
I'altezza di traffici superiori. 
E" un problema che riguarda 
il bacinc. gli attracchi. il can-
tiere per le riparazioni e lo 
obiettivo e di accogliere e di 
rimettere in sesto le future. 
prossime navi mercantili da 
ccntocinquanta, duecento. tre-
centomila tonnellate (in Giap-
pone se ne progettano da 
mezzo milione di tonnellate. 
vere citta sul mare). Come af-
frontare il problema? Logica 
vorrebbe che si tenesse conto 
della particolare posizione del 
porto e delta citta di Genova. 
al centro di un golfo che ha 
gia nel suo interno porti affer-
mati come Savona o La Spezia 
Ecco quindi nascere. come pro
blema modemo di adeguamen-
tn ai compiti nuovi che si pon-
gono a un grande porto, 

l'obiettivo di un sistema por-
tuale regionale. con bacini spe 
cializzati sia per quanto ri
guarda i cantieri che per quan 
to riguarda il traffico di merci 
e passeggeri: carenaggio. traf
fico di colli, rinfusa, ripara
zioni. passeggeri. 

Rivalta 

Scrivia 

Costa e i grandi monopoli 
non ci sentono da questo orec-
chio. Bocciano il piano urba-
nistico-territoriale di Astengo. 
puntano al nuovo super bacino 
di Genova-Voltri, accentrano 
tutto — in questa sorta di fre-
nesia monocentrica che sembra 
avere colto tutto il Nord — a 
Genova, puntando poi dritto 
sul « porto di terra » di Rivalta 
Scrivia (che sta sotto Alessan
dria ed e una iniziativa privata 
di pura speculazione, di Co
sta). Per realizzare il pro 
getto di Voltri. accentratore 
e per ora solo megalomane. 
occorrono circa 110 miliardi. 
Una barzelletta se si pensa 
che nel quinquennio il Piano 
nazionale stanzia per tutti i 
porti italiani 260 miliardi di 
cui 51 vanno solo per la ma-
rutenzione delle opere esistenti 
e fra questi appena IS a Ge
nova. Pure Voltri. quasi uno 
specchietto per le allodole. 
viene citato dal Consorzio del 
Porto (privato. legato a Costa) 
come l'unico obiettivo concreto 
e vicino. capace di creare la 
« grande Genova europea >. 

Rivalta Scrivia: enormi ma 
gazzini. finora realizzati solo in 
parte. Saranno il porto vero e 
saranno il porto di Costa, al 
centro di un sistema autostra
dale e ferroviario imponente. 
Rivalta Scrivia. nella idea di 
Costa, deve diventare il cer-
\ c!!s motore delle «vie a 
mare* deU'asse MI-TO, Mi
lano Torino. E oltre. Gia oggi 
a Rivalta arrivano i camions 
da Rotterdam, e ne partono 

per l'Europa. Quando sara 
pronta la sezione « ortofrutta » 
di Rivalta. gli agricoltori meri 
dionali avranno un nuovo pa
drone, decisivo e il piu grosso 
intermediario per i mercati 
europei. Le poche zone < sal 
vate > del Sud risponderanno 
alle ordinazioni di Rivalta 
Scrivia e Costa si fara la sua 
programmazione agricola pri
vata per tutto il Mezzogiorno. 

Costa, per Rivalta Scrivia. 
non chiede soldi alio Stato: solo 
due leggi. Una e quella che 
consente la dogana « in loco ». 
Io sdoganamento a Rivalta in 
vece che a Genova. una sorta 
di dogana privata; I'altra e 
quella che allinca il limite 
degli assali dei camions a 
quclli. maggiori. richiesti sulle 
strade europee. Quest'ultima 
legge fu presentata di sop-
piatto in Parlamento e rinviata 
proprio per I'intervento tempe 
stivo e decisivo del PCI: fare 
viaggiare camicns-colossi sulle 
nostre strade equivaleva a un 
suicidio e di fatto tutti conven-
nero su questo e la legge fu 
accantonata. Costa pero non ha 
perduto la speranza: gli serve 
di mandare i camions italiani 
(con gli assali modificati. piu 
larghi) a Rotterdam. II grave 
di tutta la faccenda e che 
viene trattata come una que
stione privata. secondo una lo
gica puramente speculativa. 

A pane Rivalta e I'auto-
strada che per essa -verra co-
struita. fino a Ovada. ci so
no altre comunicazioni nei 
settore occidentale del Nord 
che vanno segnalate. Per 
esempio la < dircttissima ferro-
viaria dei Giovi > che deve 
arrivare a Arquata e che viag-
gerebbe a 150 kmh. (velocita 
commerciale) trasportando 01-
treappennino. in prospettiva. 
fino a 4 mila carri al giorno 
per 28 milioni di tonnellate 
merci all'anno. La linea fer-
roviaria Genova-Torino-Milano 
dovrebbe diventare una sorta 
di metropolitana con partenze 
rawicinatissime e percorsi ra-
pidissimi: un'ora esatta da 

Genova a Milano: un'ora e 
dieci da Genova a Torino; 
un'ora e dieci da Torino a Mi
lano (velocita commerciali sui 
180 kmh.). 

Genova pero — in questo 
panorama — e destinata a su-
bire la smobilitazione delle sue 
Industrie. Sia la vecchia c Su-
perba » che Savona-Vado de
vono diventare puri e semplici 
sbocchi del triangolo di un 
tempo ormai avviato a diven
tare l'« asse * rettilineo Mi-
lano-Torino. E vedremo cosa 
comporta tutto questo in tema 
di industriaIiz7azione. di agri-
coltura. di mancato sfrutta-
mento delle risorse reali del 
paese. In questo quadro si col 
locano le doppie autostrade 
lungo I'arco ligure (c tutto 
montagm e ogni chilometro di 
autostrada costa sui due mi
liardi!): la Savona-Torino gia 
battezzata la « via FIAT»: la 
Genova Ovada che arrivcra al 
Sempione; la La Spezia Parma 
e i raddoppi di binari. Un in 
trico fitto che certo in se nes-
suno puo criticare — non vo-
gliamo farci denunciare come 
& neo luddisti >. nemici della 
locomotiva e del progresso — 
ma che prescinde da qua 
lunque visione d'insieme. Tanto 
p;u che questo sistema infra 
strutturale costera almono 1500 
miliardi nel complesso. solo 
per la Liguria. 

Trieste 
dimenticoto 

Sul versante adriatico le cose 
non vanno meglio. Qui la molti-
plicazione delle infrastrutture 
segue le vie tradizionali della 
vecchia via Emilia e deU'asse 
gia attrezzatissimo e congestio-
nato che va da Milano a Ve-
nezia passando per Verona. Vi-
cenza, Padova. Anche qui rad
doppi e raddoppi, frcnetid. a 
fianco dei nuovi canali che 
div enterebbcro, come abbiamo 
visto, almeno due (Canale 

Nord. Canale Sud) e forse tre 
(Pcdemontana). Per I'Emilia 6 
chiaro che nessuno puo respin 
gere sia la prospettiva di una 
canalizzazione seria del Po 
(che richiede pero circa 250 
miliardi e che dovrebbe co 
munque avere, almeno. fini 
prevalenti di sistemazione idro 
geologica), sia il potenzia 
mento dello sbocco a mare di 
Ravenna. 

•Per quanto riguarda Trieste 
i! discorso assume tratti sur-
reali. La citta * italiana per 
eccellenza » langue da anni e 
nessuno se ne preoccupa. II 
porto viene abbandonato e vi 
vacchia su quanto puo raci 
molare. in tanto poco allegre 
condizioni. dal suo tradizionale 
hinterland europeo. L'autostra 
da Vcnezia-Trieste 6 proget-
tata dal 1927 ma ancora nor 
c e che a tronconi; il doppio 
binario sulla stessa linea c era 
ma i tedeschi ne tolsero uno. 
e si e rimasti cosi. Tutto il 
sistema dei tronconi autostra-
dali previsti, si ferma a Pal
manova e dopo «ognuno si 
arrangi >. Sembra incredibile, 
ma ancora oggi. nel 1967, si 
invocano «motivi strategic!» 
per giustificarc il mancato col
legamento di una delle regioni 
piu favorite del nostro paese 
verso l'Est europeo. E' un caso 
significative. Serve pero come 
simbolo per commentare la 
questione della sistemazione 
delle infrastrutture e dei tra-
sporti nel Nord: la dasse do-
minante ha ancora paura che 
qualcuno abbia voglia di venire 
qua in Italia dall'Est. invece 
di affrettarsi a andare da qui 
all'Est, prima che sia troppo 
tardi e i posti risultino occu-
pati. E cosi ad esempio li 
stabilisce per legge che certi 
ponti non devono poter sop-
portare pesi superiori a certi 
limiti: per paura dei carri ar-
mati! 

Ugo Badutl 


