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Al congresso dc dominano I'angoscia del fallimento 

• il problema del rapporto con il nostro parti to 

Persino Colombo critica 
la sua politica economica 

SENZA 
PROSPETTIVE 

Dal nostro inviato 
MILANO. 25. 

Piti che a un congresso 
assomifjlia a un convegno di 
studi, piu che una parata 
trlonfalistica buona a convin
c e s gli elettorl de] '08, sem-
bra un saj»gio della angoscia 
contcmporanea Piu che di 
politica, si discute tormento-
samente dei c valori » che la 
dovrebbero giustificare. Chi 
dlfende il governo lo fa di 
malavoglia, quasi per dovere 
di uflicio (Fanfani non fa 
neanche questo: critica Mo
ro e chiede una «politica 
delle cose » piu vivace). 

Tra le ambizioni riformi-
stiche iniziali e i'approdo 
moderato del centro-sinistra 
e la curva deludente di tiitta 
una legislatura. Dello « sto-
rlco Incontro > tra socialisti 
e cattollci. non resta che un 

Batto tra I t dorotei» della 
C e l « morotei » del PSU 

per governare purchessia. Al 
momento di tirare 11 bilan-
clo, la DC sente che non 
basta aver messo insieme 
Nenni e Moro, Scelba e Fan
fani per sostenere la «gui-
da » di una societa civile, 
che t> mossa dallo sviluppo 
annrchiro del capitalismo. 
che. partieolarmonte tra i 
giovani. non oflro eonsenso 
attivo. che e InsofTerente del
la tradizionale tecnira del 
potere. A questo punto la 
DC sente mancare non solo 
una prospettiva a lungo ter-
mine, piu trascinante di una 
semplice Idea di governo, 
ma anche una leglttimazio-
ne storlca. 

DI qui una sorta dl fuga 
In avantl, II tentativo di ideo-
logizzare (Piccoli) Pespe-
rienza moderata e di innal-
zare la gestione del potere 
alia sfera morale. Questa ri-
cerca e patetica, perche e co-
stretta a procedere per il-
luminazioni astratte 

E* quello che De Mlta di. 
ce a Piccoli: la tua «tensio-
ne morale » d moralismo. Bi-
sogna cominciare dalle fon-
damenta e darsi una linea 
strategica di rlnnovamento. 
glacche non e piu solo que-
stlone di schieramentl Inter-
ni e di combinazioni gover-
native. Non cambiern nulla 
flnche non viene trasforma-
ta nel profondo la struttura 
del potere. 

O questo e IMmpegno (e 
allora il discorso investe le 
for7e social!, e tra queste le 
force che seguono II PCI), 
oppure la dialettica interna 
e chiusa dalla guerrlslia del
le correnti. dai marhlavelli-
sml del leaders, dall'llluslo-
ne che tutto si risolva sosti-
tuendo un ministro. 

Anche De Mita si appella 
alle « raeioni storiche » del
la DC Ma al mistico e tortu-
rato Integralismo di Piccoli. 
egli oppone 11 filone del po-
polarismo e un progetto an
tagonistic©. rispetto all'at-
tuale sistema di notere. 

La risposta dei moderati 
ancorehe pretenziosa non 6 
convincente. Colombo co-
glle lo stato d'animo del 
congresso e chiama il par-
tlto a fissare gli orizzonti 
degli anni '80. Vuole essere 
un discorso organico e in-
fatti c'e di tutto: sviluppo a 
earattere estensivo, investi-
menti ad alto contenuto tec-
nologico nel Sud, contrat-
tazione politica tra Stato, 
irr.prenditori e sindacati, 
altantismo ed curopeismo, 
delimitazione verso il PCI, 
« fair play » tra i vari gnip-
pi in lotta nella DC. 

Al personagcio non man-
cano dttnque le ambi7ioni. 
Manca la coerenza Invitato 
a rispondere delle sue pas-
sate responsabiiita egli si 
scusa dicendo che lo svilup
po non c c teleguidato». 
Per 1'apptinto. E' il mecca-
nismo di mercato che si gui-
da da solo valendosi del so-
stegno puhblico, che opera 
le sue scelte e le impone. 
nella fase della congiuntura 
e in quella della ripresa. 
Ora Colombo promette gran-
di investimenti, traguardi di 
competitivita, efficienza e 
lotta agli squilibri, insomma 
la citta del futuro. In que
sta dimensione aweniristica 
sfugge il problema vero: chi 
comanda oggi in Italia. For
se e un potere politico illu-
minato? Forse un'avanguar-
dia di riformatori? Al Sud e 
al Nord sta una struttura 
del potere, rapporti di clas-
se che hanno imposto le pro-
prie leggi « spontanee » fi-
nanche ai piu audaci rifor-
misti degli anni '60. Ci vuol 
altro che un moderato dello 
stampo di Colombo per cam-
biare di qualita I'apparato 
economico che comanda tem
pi e direzioni dello sviluppo 
•ociale. 

Roberto Romani 

Una ovazlone ha accolto il discorso del « basista » De Mita — L'indu-
striale Bassetti denuncia «I'aria fritta e stantia » degli interventi pro-
nunciati — Le anacronistiche posizioni della destra che fa capo a Scelba 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 25 

Intervenendo oggi pomerig-
gio Piero Bassetti, l'industria-
Ie - politico, segretario della 
DC lombarda e presidente del 
Comitato della programmazio-
ne regionale della regione piu 
industriale d'ltalia. ha detto 
tra I'altro: c Non facciamoci 
suggestionare dal decor di 
questa sala, dai colori aran-
cioni e dalla poltrona in mo-
plen: in r<alta vogliamo appa 
rire ma non siamo un partito 
moderno. Francamente. ami-
ci, in questo congresso anco-
ra una volta i discorsi che 
ascoltiamo — tranne poche 
eccezioni — sono tutti aria frit
ta e stantia >. 

E' una definizione esatta. 
La marea dei discorsi dei 
€ notabili > nuovi e vecchi 
(perfino il Fiavajoli della prei-
storia della DC) estenua. ad-
dormenta per ore il congres
so. Forse per questo i pochi 
discorsi mordenti ottengono 
successi di asscmblea tamo 
unanimi da rendere perplessi. 

Ierj gli applausi scroscianti 
sul tema della cessazione dei 
bombardamentl USA in Viet
nam nei discorsi di Fanfani e 
di Gallon!, oppure 1'entusiasti-
ca approvazione delle durissi-
me critiche di Scalia e Donat 
Cattin alia politica del gover
no e della magginranza dc: 
oggi I'ovazione (congressual 
mente. finora. il successo di 
maggiore rilievo e evidenza) 
a Cirinco De Mita che parla 
va per i « basisti >. Inflne il 
discorso di Colombo, che ha 
voluto veramente essere — 
nell'ampiezza eccezionale co
me in tutta la struttura e 
l'impianto delle argomenta-
zioni — quasi una seconda 

fianco dei dorotei. 
« Anche noi, ha detto De 

Mita, non siamo content! dei 
risultati della politica del go
verno di centro-sinistra, ma 
giudichiamo non giusto e In-
coerente che una parte del 
partito — anzi la parte che 
forma la maggioranza del par
tito — venga poi qui a pole-
mjzzare con il governo. Noi 
vogliamo in equilibrio politico 
piu avanzato. ma pensiamo che 
il compito di realizzarlo sia 
proprio del partito. non del 
governo che fa e propone solo 
quello che il partito gli con-
sente di fare ». 

Qui l'applauso e stato scro-
sciante. Al richiamo di Piccoli, 
ieri, per una maggiore ten-
sione morale nella guida della 
cosa pubblica, De Mita ha ri-
sposto proponendogli in so-
stanza di dare un senso a quel
la giusta aspirazione inqua-
drandola in una strategia poli
tica _adeguata, nuova: altri-
menti, ha detto. facciamo solo 
del moralismo e diamo un 
esempio di profonda corruzio-
ne dimostrando che si pud ge-
stire il potere con perfetta 
obbedienza e conformismo. 
per poi sfogare In modo indo-
lore le proprie critiche al-
trove. Eslste una strategia 
nuova per la DC? De Mita qui 
si d fatto prendere dai timore 
parahVzante che sempre bloc-
ca ogni spinta autenticamente 
innovatrice nella DC Ha detto 
e non ha detto. Perd ha detto 
pill degli altri. t Non propo-
niamo di portare al governo il 
PCI che, se ci andra. potra 
farlo per vie e circostanze di
verse. Diciamo solo che una 
politica di rinnovamento reale 
ha senza dubbio bisogno di 
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La TV dedica al congresso dc piO tempo che ai con-
gressi di tutti gli altri partiti messi insieme. 

rclazione congressuale. Una 
caratterizzazione di Colombo 
(questa e I'interpretazione do-
minante) differenziata rispet
to a quella di Rumor e che, 
con ambizione. anche se su 
lunga prospettiva, pone una 
candidatura sul ruolo di pri-
mo piano nel partito e nel 
governo. 

Lo sforzo di Colombo e sta
to quello di prospettare una 
linea che. senza uscire dall'al-
veo del moderatismo. aprisse 
i rigidi schemi dorotei per 
una maggiore articolazione 
politica c spunti di novita. 
Sono quegli spunti di noviia 
che. in modi di\ersi e tal-
volta incoerenti. il congresso 
continua a soliecitare. 

Piu che una contraddittorie 
ta si nota qui il disorienta 
mento genuino di questo con
gresso. della stessa classe di-
rigente dc che continua a n> 
vesa'arsi addosso critiche fe-
roci. piu che aspre. ma che 
poi non sp-.ega per quale mo-
Uvo tanti errori e tante col 
pe sono stati possibili e che 
cosa ci sia veramente da fare. 
di nuovo. per cambiare un 
corso delle cose tanto espli-
citamente riconosciuto da tutti 
come fallimentare e saturo 
di prospettive fosche. 

L'unico tentativo di spiega-
zione un po* attendibile. l'uni
co sforzo per superare il ro-
sano delle accuse recitato da-
glj stessi imputati. lo ha fatto 
questa mattina De Mita. Lo 
spun to e stato dato dall atteg 
giamento del gruppo fanfania-
no che, com'e noto. mentre 
stigmatizza apertamente Tim-
mobilismo del governo Moro 
(e ieri Arnaud per i fanfa-
niani ha rincarato la dose). 
non solo sta nel governo ma 
si present* massicciamente 
nella lista di maggioranaa a 

utilizzare in modo nuovo e di-
verso le forze esistenti ai II-
vello della societa >. 

II discorso di Colombo e sta
to. come abbiamo detto. assai 
ampio. II ministro del Te-
soro ha dedica to tutta una 
prima e lunga parte dell'in-
tervento. alia difesa della sua 
politica di questi anni: natu-
ralmente. si e fatto grande 
van to della stabilita della 
moneta italiana. resa piu evi-
dente dalla recente svaluta-
zione della sterlina. La stabi
lita monetaria. ha ribadito 
Colombo secondo un vecchio 
leit motiv, e la premessa di 
qualunque sviluppo e rimane 
I'obiettivo prioritario. Ciono-
nostante. Colombo ha amines-
so che esistono alcuni ritardi 
nel raggiungimento d e g l i 
obiettivi del Piano, e che so-
prattutto si accentuano gli 
squilibri strutturali nello s\i 
Iuppo del Paese. Colombo ha 
respinto le accuse che gli era-
no state mosse di fare una 
sorta di < doppio gioco >. cri
tica ndo da un lato 1'aceen-
tuazione degli squilibri (come 
ha fatto a proposito de! Mez-
zogiorno neU'ultimo convegno 
di Napoli) dimenticando che 
egli e uno degli autori della 
politica economica del gover
no. che quegli squilibri pro-
voca. Colombo ha detto che 
in realta la politica economi
ca in un paese a economia 
mista non pud essere «telc-
comandata >, ma dipende in 
prevalenza dalle scelte di 
gruppi privati. Altri obiettivi 
primari indicati in materia 
di politica economica sono 
stati quello della occupazione 
e quello. appunto. del Mezzo-
giorno. Colombo ha anche da
to atto al sindacati di avere 
svolto una politica c rospon-
sabile > nel recenti pcriodi 

difficili, e ha quindi aggiunto 
che e auspicabile 1'unitA sin-
dacale. 

A proposito della politica 
estera, Colombo ha seguito 
una linea di c moderata aper-
tura >, difendendo l'alleanza 
occidentale come strumento 
per il passaggio dalla disten-
sione a una cooperazione tra 
i paesi a regimi social! di-
versi. La guerra nel Vietnam 
§ stata definita «purtroppo 
inesorabile e crudele > e l'au-
spicio e stato quello di un sol-
lecito negoziato. Assai arre-
trata la posizione nei confron-
ti del problema del comuni-
smo. anche se qualche accen-
to nuovo e diverso (soprat-
tutto se si pensa che a parlare 
6 Colombo) si e potuto rile-
vare. Sul piano congressuale. 
Colombo non ha respinto, ma 
anzi ha mostrato di voler ac-
cogliere come avvio di dialo-
go. la mano tesa che gli han
no offerto in questi giorni gli 
uomini della sinistra basista. 

C'e infine da dire di altri 
discorsi, alcuni acuti o non 
scialbi. che vengono perd af-
fogati come di consueto in 
sedute notturne o fine seduta 
che ne mlnano 1'efflcacia con
gressuale. Per esempio il di
scorso del sottosegretario al-
1'Industria. il fanfaniano Mai-
fatti. che con intelligenza ha 
analizzatn i rischi e gli er
rori de! corso economico at-
tuale individuandone una del
le ragioni di fondo nella scar-
sa domanda interna (e quin
di nella stasi salariale negli 
ultimi anni) che rischia di de-
formare tutto lo sviluppo del 
paese «gonflando > artificio-
samente alcuni settori di pre-
valente esportazione. 

Ancora il discorso di Bor-
ra (portavoce moderato delle 
ACLI) o di Darida. fanfa
niano. 

Inesistente politicamente la 
destra con i discorsi piatti di 
Lucifredi, Pella (un giornale 
milanese della sera ha fatto 
ridere tutti con il suo titolo 
a piena pagina sul vecchio e 
inutile personaggio). Ravaioli. 
Pol la massa del dorotei «li-
g i x Gava e Gui principal-
mente. Mentre Gui parlava di 
c nuovo spirito innovatore > 
veniva distribuita al giornali-
sti una lettera de! giovani 
socialisti milanesi che chie-
deva conto al ministro del
la Pubblica istruzione della 
esnulsione degli student! gre-
ci dalle universita italiane su 
richiesta del regime del co-
Ionnelli. espulsione opera ta 
sulla base della legge fascista 
del 1933. 

Torna a proposito. In rela-
zione a quest'ultimo episodio. 
una frase di De Mita: « Oggi 
ci giustifichiamo circa la cri-
si persistente dello Stato di
cendo che nel 1945 noi rice-
vemmo una troppo pesante 
ereditd. Ebbene. stiamo atten-
ti. Oramai dobbiamo pensa re 
alia eredita che " noi " lasce-
remo: sono venti anni. vivad-
dio, che al potere ci siamo noi 
e non abbiamo saputo cam
biare nulla di essenziale >. 
Per quanto riguarda cid che 
finora si sa sulle manovre 
di corridoio per le liste. pare 
che i guai maggiori li attra-
versi la maggioranza che po
tra avere al massimo 80 seg-
gi (su 120) da distribute tra 
tre gruppi che compongono la 
lista. Fanfani ha chiesto 30 
posti. Scelba ne ha chiesti 14: 
si pensa che ne potranno ave
re 25 il primo e 9 il secondo. 
Rimangono 46 seggi da di
viders! tra i moro dorotei. 
Le minora nze della sinistra e 
Taviani dovrebbero avere ri-
spettivamente 30 e 10 seggi. 
Qualche problema sorgera per 
la divisione dei seggi fra 
Forze nuove e i basisti. 

o Baduel V& 

Riportito per Mosco 
lo delegazione 
dei sindacalisti 

soviefici 
La delegazioae dei srxiacaU-

sti sovjetici che ha v-sitato nei 
gorm SCOT3. ti nostro paese su 
invito della CGIL e riparuta ieri 
per Mosca. 

Net suo breve avlinzzo di 
congedo il segrefano dei sinda
cati sovietici. compagno Kam-
ram Gusse-nov ha espresso «la 
profonda riconoscenxa e grau-
tudme alia CGIL e aillNCA. 
alle altre organizzazom ed a 
tutti i dingenti e attivistt sm-
dacall > eon i quali la deiega-
cone ha avuto amichevoL ed 
« utUl ncontn >. « Speriamo — 
ha conciuso il stndacaUsta so-
vietico — che questi incootn 
comnbulranno a miglwrare an-
cor piO la eocr.prerw one reel pro-
ca e la coiiaboraxkxw nei piCi 
diversi campi dell attivlti svoi-
ta dal smdacat! n ambedue i 
paesu oeil'nteresse dell'amid-
na tra t popoli italiano e sovie-
t:co. nell'interesse altresi delia 
pace, della sicurena e della di-
stensione Internazionale >. 

La mobilitazlone della stampa benpensante dopo i fatti dell'Ardenza 

Hanno scoperto Livorno 
solo per un incidente sportivo 

Punizione per la squadra di calclo o per la citta? — Nello stesso calderone razzismo, sociologia e poli
tica — Soprattutto si dolgono perche la polizia non h a usato la maniera forte — Chi dawero la butta in 
politica — Sui problemi seri e sulle lotte la consegna da rispettare e stata sempre la stessa: tacere 

Anziana pensionata a Trieste 

Muore nel taxi in fiamme 

TRIESTE — Una donna 6 morta carbonizzata In un taxi Incendiatosl dopo un Incidente. La vlt-
tlma, la pensionata Lucia Frausln, dl 66 anni, viaggiava a bordo dl un'auto da piazza, che e 
stata Investita da una c Glulia » provenlente da una via laterale a piena veloclta. II taxi, subito 
dopo II forte urio, ha preso fuoco. Un glovane e riusclto a estrarre dal rogo I'autista, Giuseppe 
Pugllese, dl 22 anni, il quale ha riportato ustlonl guarlblll in un mese. Ogni tentativo di 
salvare anche la signora Frausln • rluscito vano. Nella telefoto: II taxi in fiamme 

SULL'UNITA' DELLA SINISTRA 

Rimini: dibattito fra 
marxisti e cattolici 

Relazioni di Anderlini, Dorigo, Occhetlo, Boiardi -1 femi 
della discussione nell'inconfro al circolo «Marilain» 

Oal nostro ioviato 
RIMINI. 25. 

La fine dell'unita politica del 
cattolici, la socialdemocrazia al 
potere. le prospettive politiche 
della sinistra italiana: su questi 
tre temi, che si intrecciano l'uno 
con I'altro. si e aperto nel tar-
do pomeriggio di oggi. nella sa
la dell'Arengo comunale di Ri
mini. I'annunciato convegno pro-
mosso dal Circolo di cultura 
Maritain. 

Convegno di indubbio interes-
re sia per 1'aUualita dei temi. 
per la nutrita e qualificata pre-
senza di esponenti di numerosi 
circoli e gruppi del.'a sinistra 
cattolica e laica della regione 
emiliana e anche di altre parti 
del Paese. sia per il earattere 
aperto — come ha detto I'awo-
cato Zavoli. presidente del c Ma
ritain y introducendo i lavori — 
«a tutte le forze democratiche 
di sinistra che si occupano del 
problemi reali del Paese >. 

Convegno interessante. anco
ra. per la concomitanza con i 
lavori del congresso della DC. 
Zavoli ha sottohneato come la 
sjtuazione italiana sia caratte-
rizzata da un lato da una cerfa 
crisi dei partiti e dalla crisi 
della politica del governo e del
le forze di centro sinistra e. 
d'altra parte, dal manifestansi 
di una nuova realta della peri-
feria italiana in cui sono sorti 
e si sviiuppano circoli, gruppi 
e nviste autonome Sono forze. 
ha aggiunto. che rappresentano. 
hanno una carica di rottura di 
tutta una serie di miti. tra cui 
il piu grosso: 1'unita politica dei 
cattolici. unita che e finita an
che se la DC ne fa ancora un 
suo punto di fonra. for?e I'umco. 
Altra constatazior.e imporJante 
e quella della crisi del centro-
sinistra e della sua * crescita > 
scc.aldemocratica. « La societa 
italiana. cioe, ha precisato Za
voli. diretta dal centro sinistra 
e avviata a una gestione :n chia-
ve socialdemocratica ». II con
vegno si pone davanti a quê ra 
rea ta. senza nessuna alleanza 
o conclusione precostituita. ma 
in termini di dsalogo. per \ede-
re come il discorso nuovo che 
\iene avanti dai circoli. dai 
gruppi della penfena. pud di-
venrare un discorso politico * per 
una nuo\a strategia unitana 
della sinistra italiana >. II con
vegno. come e gia stato detto. 
fa centro su quattro relazioni 
(Anderlini. Dorigo. Occhetro. 
Boiardi) che prcentano l! pun
to di \nsta di diverge parti e 
posizioni po'.itiche: un sociah-
sta autonomo. un cattolico. un 
comunista, un soaalproletario. 

Tra una relazione e l'altra ven
gono presentate comunicazjoni 
e interventi dei rappresentanti 
di vari gruppi e circolL 

Hanno gia dato la loro adesio-
ne tra gli altri. il gruppo € Due-
milat di San Marino. I circoli 
Formiggini di Modena. «Nuo
va Resistenza > di Ancona e 
Ravenna, il Centro Studi Soda-
li di Cesena. l'Ufficio Studi Na-
rionale delle ACLL il circolo 
Gramsci di Ravenna, il gruppo 
<Presenza» di Bologna, un 
gruppo di studenti della facol-
ta di sociologia di Trento. il cen
tro di cultura San Bonifacio di 
Verona, le riviste «J! Mulino* 
di Bologna. • II GaHo » di Geno-
va, « Questa Italia > di Venezia. 
<Note di cultura* di Firenze, 
€ Testimonianze ». 

La prima relazione presentata 
oggi e stata quella di Anderlini 
sul tema: cLa crisi dei partiti 
di sinistra e le prospettive di 
rinnovamento politico in Italia >. 
Respinta la concezione di crisi 
del sistema partitico. cos! co
me la intendono le destre. An
derlini ha detto che il problema 
della sinistra italiana sta nella 
difficolta a cogliere i grandi 
mutamenti awenuti in questi 
anni nella realta del Paese e 
quindi ad esercitare su questa 
realta le spinte necessarie per 
modificarla. 

I] problema e di trovare una 
sintesi politica. una unita artico
la ta della sinistra italiana. co-
gliendo ogni volta tutti gli ele
ment i di unita reale possibilL 
Unita articoJata che deve are 
re come obiettivo il fare per-
no sul a gestione del potere da 
parte della classe operaia. 

Sono state quindi presentate 
alcune comunicazioni e. dopo 
cena. la seconda relazione. quel
la di Dorico. su « La fine del-
I'unita politica dei cattolici e 
le pro^peitive di in rinnovamen
to politico in Italia >. 

Domani il dibattito contmuera. 

Una Anghel 

A Castellammare 

II convegno 

della FI0M 

sull'industria 

di Stato 
CASTELLAM. DI STABIA. 23. 

Ha avuto inizio ien nel salo-
ne delle nuove Terme di Ca
stellammare di Stabia. il con
vegno nazionale della FIOM 
sulla industria pubblica. Al 
convegno sono presenti. oltre 
ai dirigentj della FIO.M Trentin. 
Bonl. Pastorino. Spesso della 
CGIL. i segretari provinciali 
della FIOM di Napoli. delega-
zioni di fabbrica. dirigentj della 
FIOM delle varie province di 
Italia, inflne il rappresentante 
della FIMCISL di Napoli. 

II convegno e stato aperto da 
una relazione del compagno 
Galbo responsabile deH'Ufncio 
studi della FIOM. 

Nella mattinata stessa ha 
avuto inizio II dibattito nel 
corso del quale ha preso la pa-
rola fra gli altri II compagno 
Trentin. La discussione 6 con-
tinuata nel pomeriggio e si con-
cludera nella rrnttinata di do-
mani. 

n convegno affronta I pro-
b:emi connessi alia necessita. 
da parte del sindacato. di dare 
una risposta organica e dj li
nea al fenomeno oggi in atto 
di ri«trutturazione di vast! set-
tori della Industria pubblica: 
alia mancanza di programml 
ed alia dispersione de!Ie varie 
fnfziative pubbliche che porta no 
a forme d| disffreeazione. di 
gravi cadute del livelli di occu
pazione. 

L'a'tro tema dbattuto al con
vegno e. quindi. que!lo della 
necessita. da parte del «nda-
cato di elaborare una strategia 
di politica industriale basata 
su precisi programmi settoriali 
e terntonali del.e azende a 
partecipaz:one statale e di va-
lutare. nel contempo. i nuovi 
termini della inia'ativa sindaca-
Se per la realizzazione di que
sti obettivi e di una svota 
nella politica del lavoro. 

Dal nostro inviato 
LTVORNO. 25 

Onestamente, di questa storia 
nessuno se ne sarebbe occupa-
to piu di tanto. Che in un campo 
sportivo accadono incidenti piu 
o ffleno gravi o anche gravissi-. 
mi e un Jatto cosi consueto che 
— come si dice un gergo gior-
nalistico — « non fa nemmeno 
notizia >; di solito un titolino a 
una colonna e buonasera. Alle 
volte il titolino e un po' pit) 
vistoso. ma si rimane sempre 
nell'ambito della cronaca spor-
tiva con al massimo qualche no-
tazione di costume, sulla dege-
nerazione del costume sportivo 
italiano quale e stata piodotta 
dall industria dello spettacolo 
calcistico. 

Quello che domenwa e acca-
duto alio stadio dell'Ardenza si 
verifica varie volte all'anno ogni 
anno in innumerevoli stadi; in 
alcuni si arriva persino ad ave
re delle vittime (e non in qual
che acceso stadio sud-america-
no — che" allora Vindifferenza 
si spiegherebbe con la lonta-
nanza — ma, qui in Italia) e 
tuttavia la cosa finisce li. si 
smorza in breve tempo. La sto
ria dell'Ardenza, invece. non & 
finita. B allora bisogna occu-
parsene 

Occuparsene partendo da una 
constatazione: la stampa italia
na ha scoperto Livorno; non ha 
mai parlato tanto di questa cit-
td come da lunedl ad oggi, con 
torn che vanno dalla indignazio-
ne moralistica del missionario 
davanii al tagliatore di teste, al 
grido di guerra del patriota of-
jeso, passando attraverso Vipo-
crisia della * politica > che sta 
a vedere se per caso non riesce 
a tirarne fuori qualche voto. 

Letti i giornali di tutta la set-
timana. fattisi raccontare gli 
avvenimenti. non d difficile sta-
bilire un primo dato: che tutto 
quanto d successo c sproporzio-
nato Sproporzionata la reazione 
agli errori — veri o presunti — 
dell'arbitro; sproporzionata la 
sentenza di punizione in rappor
to ai fatti (una severitd simile 
non si era avuta neppure Id do
ve. appunto. era finita con un 
mortoi: sproporzionata la nuova 
reazione sia in appoggio sia a 
condanna della sentenza. 

Ma a questo punto il fatto 
sportivo dwenta secondario: an
zi. non e neppure piu un fatto 
sportivo. Che — se la sentenza 
non sard modificata — il Li
vorno fino a primavera non 
possa piu giocare a Livorno (e 
non la prima squadra. ma anche 
la seconda, i ragazzi, eventual-
mente t bambini sul passeggino 
con maglietta amaranto; e non 
solo aH'Ardenza. ma in qualsiasi 
campo sportivo. compreso quel
lo — se c'i — dell'oratorio) di-
venta un fatto marginale, che a 
uno che non sia tifoso pud appa-
rire al massimo umoristico. Ma 
tutto il resto non 4 per niente 
divertente. 

II presidente del Livorno, com-
mendator Tedeschi, appartenen-
do a quella schiera di italiani dl 
seconda categoria che sono gli 
sportivi professionali, i quali non 
possono beneficiare del diritto 
costiluzionale alia libertd di pa-
rola, ha cercato di evitare qual
siasi dichiarazione, poi mi ha 
detto: t Won hanno punito la 
squadra: hanno punito la cittd *. 
E* una tcsi ricorrente. 

Lunedl scorso il Telegiomals 
— quella isttluzione da parroc-
chia che esitte solo per riferire 
sul viaggio di Rumor, le strette 
di mano di Moro. le dichiarazio-
ni di Johnson, i colloqui di Sa-
ragat con Vambasciatore di 
Haiti, la salute del Papa e il 
congresso DC — ha lungamente 
ragguagliato gli italiani non sul
le migliaia di persone che par-
tecipano alia marcia per la pace 
nel Vietnam o sulle lotte sinda-
cali. ma sui * fatti di Livorno ». 

La stessa TV e i giornali ben-
pensanti d'oltrt Appennino hanno 
mosso cronaca, razzismo, socio-
logia e politica per spiegare co
me mai queste cose accadano 
qui tra quelli che Malopart* 
chiamava i maledetti toscani 
i giornali benpensantl che qui 
hanno la loro diffusion* • che 
quindi non potevano unirsi at 
facile cow degli altri hanno 
scoperto la cittd vittima, 1 gior
nali sportivi hanno evocato A 
fantasma del sottofondo politi
co. della manovra comunista. 
che quindi spiega gli incidenti 
facendoli diventare di carattert 
extrasportivo, giustifica la con
danna: e una tinea che racco-
glie senza dubbio i consensi del
la DC. delle destre. dei social-
democratic! e in genere di quelli 
che cacciano i soldi. 

Questo fa parte del costume 
politico-giornalistico italiano « 
quindi pud indignare, non cer-
to sorprendere: resiiamo nel 
solco della tradizione. E nel sol-
co della tradizione e anche un 
altro elemento: giornali ben-
pensanti di qui e di Id dell'Ap-
pennino, giornali sportivi del 
Nord. del Centro e del Sud solo 
su un punto sono stati unanimi: 
nel deplorare la polizia. Su 
questo sono d'accordo: forse la 
squalifica inflitta al Livorno sa
rebbe stata meno pesante se la 
polizia avesse fatto i caroselli, 
avesse bastonato i c facinorosi ». 
magari avesse sparato un po', 
tanto per tenere a freno le tt-
ste calde. 

II sindaco, compagno Raugi 
— e, bisogna darne atto, U qu*-
store di Livorno — si sono pro-
digati per evitare che un sia 
pur grave episodio di InfoIIeran-
za sportivo potesse degenerar* 
in qualche cosa di sanguinoso. 
Adesso parlare con Raugi i dif
ficile: da tutte le parti sono pio-
vuti giornalisti che vogliono in-
tervistarlo. « E a me — mi dice 
— interessa solo una cosa: sal-
vaguardare gli elementi dl di-
gmtd della cittd: difendere 
questa genie che ha una pro
fonda fede democratica >. E 
questo e doloroso: che ci sia 
bisogno di una difesa, che ades
so la stampa locale protesti in 
difesa della « cittd vittima >. 

Non e'era nessuno che bussas-
se alia porta del sindaco quan-
do la cittd era vittima di tra-
gedie ben piu gravi. La stampa 
e la televisione si disinteressa-
vano di Livorno quando la cit
td lottava sul serio contro U 
ridimensionamento del potenta
te produttivo, quando la Monte-
catini chiudeva due stab'tlimen-
ti e trasformava un terzo in 
cantiere edile. Tacdono sul fat
to che Livorno attend* ancora 
oggi che nel porio siano ripa-
rati t danni prodoiti un quarto 
di secolo fa dalla guerra, tac
dono sul fatto che mentre ac-
cadevano gli incidenti dell'Ar
denza i dipendenti della CMF — 
sorta a parziale compenso del 
ridimesionamento del cantiere 
navale e che nonostante siano 
passati cinquo anni non ha an
cora Vorganico previsto — do-
vevano scioperare contro le con-
dizioni di lavoro; che i dipen
denti della vetreria Rinaldi deb-
bano battersl per non essere li-
cenziati. 

Sarebbe stato molto piu serio 
che stampa e televisione si fos-
sero occupate di Livorno per 
questo. avessero scoperto che 4 
vittima soprattutto di questo: 
forse allora anche la sentenza 
di questi fatti parasportivi sa
rebbe stata dawero diversa. E 
comunque chissd che da questo 
episodio non nasca qualche 
cosa di buono; che le teleca-
mere rimangano puntate su Li
vorno anche quando la popola-
zione offre il sangue per i viet-
namiti. E' piu important*. 

Kino Marzullo 

CALLI 
ESTIRPATI CON 
OUO Dl RIC1NO 

Basta con I tatHdlosl Impacchi ad 
i rasoi pencolosi III nuovo hquido 
NOXACORN dona tollitvo com-
ptalo:dis*«cca duroni • cam alno 
alia radtce. Con Lira 300 vf libe
rate da un vera suppiizio. Ouasto 
nuovo caliifuoo INGI.ESE al trova 
nella Farmacie. 

i tre quarti deH'umanita 
parlano inglese 

per chi viaggia all'estero, per chi ha rap
porti di studio o di lavoro con gli stranieri 

I'inglese 
PER CHI VIAGGIA E CHI LAVORA 

fn un solo anno, con un metodo nuovo, che 
assicura risultati concreti ed e alia portata di 
tutti, la possibili ta di parlare e di capire la 
lingua «viva» che si parla a Londra e a 
New York 
52 fascicolf settimanali - 56 dischi mlcrosolco 

In tutte le edfeole II primo fatcicolo col primo disco per sole 350 lire 
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