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Intervista aM'Unita de l compagno M a x Reimann 

LEGALITA'Al COMUNISTI 
PER SALVARE 
LA DEMOCRAZIA NELLA RFT 

Ventitre anni dopo la fine del nazifascismo pericoloso sviluppo del neo-
nazismo • II compito delle forze democratize: sbarrare la strada alle leggi 
di emergenza - La marcia stellata dell'11 maggio occasione di unita 

Dal nostro corrispondente 
BEUUNO, 7 

La situazione nella Repub-
blica federale tedesca e i 
compiti che lo schieramento 
democratico, di cui il Parti-
to comunista tcdesco e parte 
integrante, si pone per la 
salvaguardia della democra-
zia, sono i problemi posti al 
centro dell'intervista che il 
compagno Max Reimann, se-
gretario generale del Parti-
to comunista tedesco, ci ha 
concesso. 

II PCT, ormai da dodici 
anni opera nella clandesti-
nita; ma in queste ultime 
settimane esso ha avuto 
una parte importante nella 
battaglia che l'opposizione 
extra-parlamentare ha con-
dotto in Germania occiden-
tale. E piu forti sono le spin-
te che, dai partiti democra
tic!, si fanno per la restitu-
zione della piena legalita al 
PCT. La delegazione del 
PCI, negli incontri da essa 
avuti con i dirigenti social-
democratici tedeschi, ha po-
sto questo problema sul tap-
peto. Ecco il testo della no
stra intervista. 

L'UNITA' — Le or-
ganizzazioni studente-
sche della Germania 
occidentale e, all 'avan-
guardia di esse la SDS, 
hanno dato vita ad 
una serie di manife-
stazioni che hanno po-
sto all'attenzione del
la opinione pubblica 
nuovi temi e problemi 
di fondo. Qual e il 
giudizio del PCT su di 

esse? 
REIMANN — Queste azio-

ni hanno attirato l'attenzio-
ne principalmente sul fatto 
che, ventitre anni dopo Ja 
sconfitta del nazifascismo 
da parte della coalizione an-
ti-hitleriana, il neonazismo 
sta sviluppandosi in modo 
pericoloso. 

Proprio quelle stesse for
ze che hanno trascinato il 
popolo tedesco e gli altri 
popoli europei in due guer
re devastatrici, stanno istau-
rando una nuova dittatura. 
Ci6 fanno attraverso tutto 
un sistema di misure tese 
a limitare e a distnmgere i 
diritti democratic! del popo
lo: misure che vanno dalle 
leegi di emergenza, alia Co-
stituzione di emergenza. dal
la cosidetta riforma dello 
Stato, alia riforma del siste
ma elettorale. Per imporre 
queste misure i dirigenti so-
cialdemocratici sono stati in-
seriti nel governo. 

La gioventu, che ha hen 
prespnte la profonda con-
traddizione esistente fra i 
suoi interessi di vario oydi-
ne e la politica governativa, 
critica sempre piu aperta-
mente i responsabili delle 
condizioni sociali del pacse. 
I giovani voeliono vivere in 
un paese che contribuisce 
alia distensinne. alia pace e 
alia sicurezza in Europa. E 
Invece il governo federale e 
I suoi ministri socialdemo-
cratici danno il loro appog-
pio all'aggressione america-
na al Vietnam. Cio suscita 
la loro indignazione e la 
loro legittima protesta. 

Chiedendo 1'abolizione del
le medioevali e paternalisti-
chc condizioni dell'universi-
ta. e battendosi per il rico-
noscimento dei suoi diritti 
nelle fabbriche. la gioventu 
Intende contribute in modo 
attivo a decidere dello svi
luppo politico, economico e 
culturale della RFT; ne 
mancano sue proposte con
crete in tal senso. Ma questi 
diritti democratici sono ne-
gati dal governo. 

Esso, anzi, ha creato un 
elima da pogrom contro la 
protesta dei giovani e si ser
ve della manipolazione del
le informazioni mediante la 
stampa del monopolio Sprin
ger che controlla 1*89^ del
la stampa quotidians e 1*80"? 
delle riviste per la gioventu. 
Ouando, infatti. gli studen-
ti e i giovani operai, dopo 
1'attentato a Dutschke, han
no manifestato la loro colle-
ra, scendendo nelle strade, 
la polizia si e scagliata con
tro di essi. 

E' opportuno ricordare, a 
questo proposito, che anche 
Hitler perseguitft prima i 
democratici e gli antifasci
st! nel proprio paese, per 
poter poi piu facilmente ag-
gredire gli altri popoli e 
sottometterli con la violen-
za. I recenti awenimenti 
debbono allarmare. richia'-
mare tutte le forze democra
t i z e al rafforzamento del-
1'azione contro rimpcriali-
smo e II militarismo tedesco. 
Nel fuoco dello scontro con
tro il potere statale molti 
student! hanno preso co-
icienza che la loro lotta per 
ana nuova politica potra 

aver successo solo se una 
stretta alleanza si instaura 
tra la classe operaia, gli in-
tellcttuali e tutte le forze 
democratiche del pacse. 

Le recenti azioni dello 
schieramento democratico 
sempre piu forte (come di-
mostra, ad esempio, il fat
to che alia Marcia di Pa-
squa i partecipanti sono sta
ti 300 mila, il doppio ri-
spetto alio scorso anno) 
stanno a significare che nel
la RFT esiste una reale op-
posizione extraparlamentare 
decisa ad agire con coraggio 
e risolutezza. 11 nemico, si 
sa, e la destra. 

L'UNITA' — Compa
gno Reimann, quali so
no i compiti che le for
ze democratiche della 
RFT si accingono ad 
affrontare? 

REIMANN — II compito 
piu urgente, essenziale, e 
quello di impedire che le 
leggi speciali e la Costitu-
zione d'emergenza vengano 
varate. Ricordo che e con 
l'aiuto di questa legislazio-
ne che il governo intende 
apportare 84 emendamenti 
alia Costituzione per assicu-
rarsi poteri dittatoriali. 

Molti democratici si chie-
dono: 6 possibile impedire 
questo attacco alia liberta e 
alia democrazia? Secondo 
noi, nei sindacati, nella so-
cialdemocrazia, fra i giova
ni operai e gli studenti, ne
gli ambienti intellettuali e 
fra i cattolici ci sono abba-
stanza forze avanzate per
che lo sviluppo della ditta
tura venga arrestato. Pur-
troppo finora queste forze 
non hanno ancora intrapre-
so quella azione unitaria che 
e la condizione per il sue-
C65SO. 

Noi comunisti siamo decisi 
a far di tutto per contri-
buire alia loro unita. E' in 
questo spirito che ai dele-
gati del recente congresso 
socialdemocratico abbiamo 
rivolto un appello alia colla-
borazione e nel quale ci di-
chiaravamo disposti ad ap-
poggiare fraternamente tut
te le azioni dei socialdemo-
cratici per una politica di 
pace, di distensione, per la 
democrazia, il rispetto della 
Costituzione e il progresso 
sociale. Noi consideravamo 
nostro dovere richiamare 
l'attcnrione dei delegati sul 
fatto che ogni ulteriore col-
laborazione con il CDU-CSU, 
ogni rinuncia dei socialde-
mocratici ad una vera alter-
nativa favorisce, nella RFT, 
lo sviluppo a destra. 

II comitato « Emergenza 
per la democrazia >, che rag-
gruppa sindacalisti, profes-
sori, uomini di chiesa, rap-
presentanti delle organizza-
zioni giovanili e femminili. 
ha chiamato tutta la nazione 
a partecipare, I'll maggio, 
alia « marcia stellata • con
tro le leggi di emergenza, 
una marcia che portera a 
Bonn gli avversari di queste 
leggi. La preparazione di 
questa marcia, ostacolata 
apertamente da molti diri
genti socialdemocratici, of-
fre nuove possibility di azio
ne collettiva a tutte le for
ze decise a difendere la de
mocrazia. 

L'UNITA' — Qual i 
sono le conseguenze 
della mes«a fuori leg-
ge del PCT per la Re-
puhhlica federale te 
desca? 

REIMANN — I dodici an
ni trascorsi dalla messa fuo
ri legge del PCT, hanno di-
mostrato come questa misu-
ra non abbia contribuito, 
come afferma il governo, a 
proteggere la democrazia. 
Al contrario, come viene 
perfino sottolineato da giu-
risti borghesi, la misura 
contro il PCT favorisce in 
pratica la trasformazione 
della RFT in uno stato poli-
ziesco. Essa ha incoraggia-
to le forze anticomuniste e 
neonaziste. Non per caso 
Bachmann, I'attentatore di 
Dutschke ha detto che vo-
leva ammazzarlo perche pen-
sava che fosse comunista. 

Proprio oggi, in un'epoca 
in cui la politica del gover
no trasforma il paese in un 
focolaio pericoloso per l*Eu-
ropa, la popolazione della 
RFT ha bisogno del Partito 
comunista. del partito che 
durante la sua lunga ' sto-
ria ha sempre combattuto 
in modo risoluto contro Tim-
perialismo. la guerra e il fa-
scismo. per la pace, la de
mocrazia e il socialismo. 
Oggi piu che mai la classe 
operaia della RFT ha biso
gno dell'azione di un partito 
legale che abbia una solida 
base marxistaleninista. So
lo sulla base degli insegna-

1 menti di Marx, Engel e Le

nin si possono risolvere i 
nuovi problemi che sorgono 
nel periodo del capitalismo 
contemporaneo, della rivolu-
zione scientifica e tecnica, 
nell'interesse della classe 
operaia. 

Nel progetto di program-
ma (contro la cui diffusione 
si sono accanit' tribunali e 
polizia, mobuvindo quale 
paura abbia il governo di 
un pubblico dibattito sulla 
nostra politica e la nostra 
ideologia) noi abbiamo espo-
sto le nostre idee e una po
litica di alternativa ed ab
biamo chiesto alia popola
zione di dire la sua opinio
ne in merito. 

Kiesinger, Brandt e Weh-
ner cercano di far credere 
all'esistenza di una possibi
lity diversa dalla reintegra-
zione del PCT nei suoi di
ritti: quella della costitu
zione di un nuovo partito 
comunista. Con ci6 essi vo-
gliono creare confusione 
nell'opinione pubblica, dato 
che cosl verrebbe mantenu-
ta la decisione sulla interdi-
zione del PCT: in questa si
tuazione il governo avrebbe 
sempre la possibility di scio-
gliere il nuovo partito quale 
successore del vecchio. Per 
garantire uno sviluppo de
mocratico della RFT il PCT 
deve essere riammesso nel 
pipno dei suoi diritti. 

II PCT deve avere il dirit-
to di sniegare e far cono-
scere liberamente al paese 
la sua politica e la sua ideo
logia. 

Adolfo Scalpelli 
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G E N O V A UNA CITTA CHE IL CENTRO 
SINISTRA VUOLE CONDANNARE A MORTE 

0 cambiare o andare in disarmo 
Continua flessione degli investimenti — Trentamila unita in meno nell'industria e nei servizi — DC e PSU 
coltivano un'idea suicida: fare della Liguria una « regione di servizi » — La citta si chiude ai giovani — La 
introduzione alia campagna elettorale non fu un comizio, ma uno sciopero generale in tutta la regione 

Gli studenti di Berlino 
(nella foto mentre si pre-
parano a sfilare per le 
strade della citta dopo I'at
tentato a Dutschke) hanno 
annunciato che partecipe-
ranno In massa alia c mar
cia stellata » che I'll mag
gio convergera su Bonn. 
In ogni parte della RFT si 
sta preparando la marcia 
che ha come oblettivo la 
lotta contro la leggi di 
emergenza 

DALLA T O S C A N A N U O V A ADESIONE ALL'APPELLO DI PARRI 

Polemica «dichiarazione di voto» 
di un gruppo di intellettuali 

Un documento firmato dal redattore capo del « Ponte », da docenti universitari e pubblicisti, che spiegano perche vote-
ranno per il PCI e il PSIUP - Dalla critica del centro-sinistra all'affermazione di una nuova politica unitaria delle forze socialiste 

Dipinto di Guttuso ai 
diffusori de i rUn i ta 

In occasione della grand* diffusion* oWt Unite t di dome-
nica 12 maggio ('Association* c Amici deirUnita • doner* a 
fcitti I diffusori la riproduxion* litogranca a sei cok>ri, MI carta 
special*, del dipinto di Renato Guttuso c II diffusore >. Inoltr* 
saranno asscgnati un'auto * altri ricchi preml. Sul numero di 
domenica IX vrri pubblicato un tagliando compilando * spe-
dendo il quale il diffusore avra diritto a ricevert la riprodu-
lion* di Guttuso • a partecipare alfassegnazion* d*i preml. 
Intanto. dopo gli impcgnl di cui abbiamo dato notitla nei giomi 
scersl (fra I quali MOOENA con M.Mt copie, REGGIO EMILIA 
con 4MH, GENOVA con 4MN) continuano ad afflulr*, vmrm-
ment* cccezionali, le prenotationi. L'UMBRIA diffondera I* 
stesse copi* del Prime Maggio. La Federation* di PISA si 4 
poste un obbiettivo di 23JM copi* La Federation* di BIELLA 
ragglungera I* 1I.0N. La Federation* di PARMA diffomtora 
1I.0M copi* di cui 11JN nella sola citta 

FIRENZE, maggio. 
Un gruppo di intellettuali — 

pubblicisti, insegnanti e do
centi universitari — ha aderi-
to all appello di Parri per la 
unita delle sinistre. Del grup
po fanno parte il redattore 
capo del * Ponte », Giuseppe 
Favati, il prof. Cesare Vaso-
li. ordinario di filosofia me-
dioevale, il prof. Giorgio Luti, 
docente di letteratura italia-
na, il prof. Giorgio Pagliazzl. 
gia dirigente della ADESSP1, 
il prof. Virgilio Zangnlli, Car-
la Baronti, Claudio Cesa, Cor-
rado Coradeschi, Ottavia Fan-
tini, Giampaolo Lumachi, Gto-
ranna Marchint. Mano Mate-
rassi, Anna Micelt, Andrea Or-
5i Battaghni, Monica Orsi 
Battaghni. Luca Rosi. Ennio 
Scalet. Grazia Storai, Bruna 
Talluri, Roberto VigevanL 

II documento vuol essere 
una * dichiarazione di voto* 
di alcuni cittadini di convin-
zioni democratiche e sociali
ste e di diverse estraaont 
ideologiche, non iscritti a 
partiti o movtmenti, anche se 
in parte provenienti dalle fi
le del PSI. 

« La quarta tegislatura — af
ferma il documento — ha re-
gistrato la socuildemocratiz 
zazjone del PSI e I'umficazio-
ne. a quel punto logica e ine-
vttabtle. di PSI e PSDI. Nel 
giro di pochi anni tl PSI e 
giunto ad atallare — dopo es
sere partito da ambiziose e 
ragionate proposizioni conte-
stative — il corso del capita
lismo italiano. sottoscrwendo 
una programmazione che pud 
spaventare gli sciocchi, men
tre raUegra giustamente il 
partito del "Corriere deUa 
Sera" ». 

In una situazione socio-
economuM come quella ita
liano, che nanostante fortl im-
pulsi produtttvi rende, a no
stro parere. assai problema-
tica una tranquUla ampiezza 
di margtni per lo stesso rifor-
mismo capttalistico fscuole, 
case, ospedali — e uno slo
gan che nella pratica non ha 
trovato neppure un tnizto di 
attuazione cosl che la denun-
da sociale torna sempre a tn-
sistere su Itvelli di arretra-
testa degradante), si pud guar-
dare almeno a un quadro di 
sicure liberta democratiche? 
Vera del centro-sinistra & co-

minciata con il trionfalismo 
dell'ti Avanti! », con il retorico 
grido dei c lavoratori » saliti 
finalmente al « potere » (*da 
oggi ognuno e piu libero ») e 
I'ultima sua fase in questa 
legislatura e stata contrasse-
gnata dallaffare SIFAR. 

In conclusione, si e dimo-
strato e confermato: 

A) Se nel campo economico 
piu «libero» (dopo un pri-
mo momento di paure) e di-
ventato non ciascuno di noi, 
ma il potere privato, nel cam
po della democrazia politica le 
garanzie di liberta restano af-
fidate a poteri ben soldi e 
«tnafferrabtli» sotto il co-
perchto giundico La banco-
rotta di quel centro-sinistra 
che si proponeva una demo
crazia integrate non poteva 
manifestarsi. con il cosiddetto 
scandalo SIFAR, in termini 
piu sostanziali dal punto di 
vista della tertfica di una po
litico. 

B) Di fatto. le liberta de
mocratiche, per Vafjidamento 
che pub darcene il nostro go-
rerno, sono tutte condiziona-
te alia funzione dell'Italia nel-
larea amencana, agh tstituti, 
impianti, dispositin militari e 
burocratici che ingabbiano un 
ordinamento che st pretende 
democratico II SIFAR nman 
da alia NATO, alia scelta di 
ctcilta atlanttca, e chi si Jer-
ma alle dertaztoni del serri-
zio — che gorernanti recidira-
mente mendact afjermano ora 
di aver corretto — compie 
una analisi ben superfiaale. 

I nodi critico-pratici — pro-
segue il documento — sono 
grossi e cub spiega in parte 
il faticoso avanzare del pro
blema politico pnncipale. Ma 
chi si limita a rilevare la 
«comptessita » del problema 
— Vunita a sinistra, una po
litico giusta con le forze giu-
ste — e ne «auspica » calda-
mente la soluziane rischia (an
zi siamo andati ben al di la 
del rtschio), all'interno dei 
partiti di centro-sinistra, una 
logorante guerricciola per ri-
forme tecnlche e agnostiche 
e anche piu o meno « qualifl-
canti», ma con un ripeterst 
di partenze da posizioni sem
pre piu arretrate. 

Peraltro, sul fronte della si
nistra, e'e ancora chi conti
nua ttanchi motivi di una 

opposizione oscillante, come 
timorosa delle forze disponi-
bili e di una precisa alterna-
tna politico. 

Insomma, non si e fatto tut
to il necessario per un con-
fronto responsabile dei diver-
si orientamenti, per una si
nistra unitaria, aperta a tutti 
i termini della dialettica po
litica 

II Vietnam, anche in Italia 
(con wsocialisti* e democra
tici in governo che esprimo-
no comprensione per I'Ameri-
ra, quell'America appena agli 
inizi di una crisi daU'esito 
imprevedtbile), e il segno at-
tuale di una nuova lotta di 
generaztont vecchie e giova
ni, di chi si e sentito porta-
voce quasi ciolentemente di 
una piii matura consapevolez-
za politica e di chi si apre 
per la prima volta, magari, 
con una estremizzazione non 
condividibile nelle condizioni 
date, ma che pud essa stesso 
servire di sprone a quelle di-
rigenze politiche * tradiziona-
li» volte ad ammimstrare, nei 
partiti come nei stndacatt, il 
proprio passato onorevole e 
le energie di una eterna mi-
noranza protestataria. 

La convergenza delle persua-
stom su una strategia alter
nativa al centro-sinistra e 
possibile. Le forze dt antitesi 
virtuale non mancano. Sono 
socialisti e compagni nello 
stesso PSU, ma anche m nu
mero notevole socialisti che 
ne sono nmasti e ne vengo-
no fuori, sono i cattolici del 
« dissenso ». 

II documento conclude: « / 
sottoscritti, che non hanno ri-
nunciato e non nnunceranno 
a dissociarsi singolarmente 
dagll atti e dalle motivazio-
m politiche ufficiali dei due 
partiti di sinistra ogni qual 
volta lo ritenessero giusto (a 
ragione o a torto), sentono il 
dovere di votare, il 19 mag
gio, per il Senato i candiaatt 
unitari (PSIUP-PCI) e per la 
Camera le liste del PCI o del 
PSIUP, tn particolare quei 
candidatt che presumeranno 
piii seriamente impegnati nel
la direzione deU'unita a si
nistra e di una politica dl 
rovesciamento dell'attuale ten-
denza, di una unita e di una 
politico doe a decisi conno-
tati socialisti*. 

Dal nostro inviato 
GENOVA, maggio 

Alia punta sud del triango-
10 industriale c'fe poca gloria 
per il nostro sistema econo
mico. Qui il « mondo degli af-
fan» intnstisce e invecchia. 
Non si tracciano i diagram-
mi dello sviluppo ma si scru-
tano l ntmi della decadenza, 
la flessione degli investimen
ti e la disoccupazione. L'in-
troduzione alia campagna elet
torale non fu un comizio, ma 
uno sciopero generale di tut
ta la regione. 

Le stime correnti segnala-
no a Genova una caduta de
gli Indici di occupazione: 30 
mila unita in meno nell'in
dustria e nei servizi. Il set-
tore terziario respmge la ma-
nodopera espulsa dalle fabbri
che e ne espelle a sua vol
ta. Nei ragguagli della sua 
propaganda la DC tira all'in-
grosso: piii reddito medio, 
piii automobili e piu televi-
sorl. « Medio » che significa? 
E qual e davvero la nparti-
zione del reddito e la strut-
tura del consumo? Un tempo 
De Gasperi usava misurare 
il grado di « prospenta » col 
numero di « lambrette » in cir-
colazione: siamo ancora a que
sto? 

La fuga 
del capitale 

La verita e che Porganizza-
zione industriale ligure deperi-
see in assoluto. E' il capita
le che fugge. Spariscono i cen-
tri direzionali delle grand! com-
pagnie petrolifere. Mobiloil e 
Esso vanno a stabilirsi in se-
di contigue al potere politico, 
a Roma, l'ltalcantieri si in-
sedia a Trieste, la Miralanza 
si planta a Latina coi sus-
sidi della Cassa del Mezzo-
giorno, ma chiude a Genova. 

Tutto l'apparato tradiziona-
le sconta l'arretratezza dei 
suoi impianti. La siderurgia 
perde terreno rispetto al IV 
Centro siderurgico di Taran-
to e Bruzzo smobilita licen-
ziando 1200 operai; la naval-
meccanica si declassa e il can-
tiere spezzino dl Muggiano 
viene adibito a lavorl di ri-
parazione. L'elettromeccanlca 
si riorganizza e passa in ma-
ni americane. Nell'lnterno, pot, 
e lo sfacelo della agricoltu-
ra montana e collinare, men
tre le produzioni pregiate del
la costa patiscono l'arrembag-
gio della concorrenza comunl-
taria. Anche il turismo ha pro
blem! grossi: la viabilita ordl-
naria. la difesa del paesaggio, 
1 rifornimentl idrici. 

II centro sinistra ratifica 
senza batter ciglio lo smem-
bramento della rete industria
le o si adatta a pagare ri-
catti proibitivi. La direzione 
dell'Eridania che era sul pun
to di andarsene ha ritirato 
la minaccia solo dopo aver 
ottenuto un regalino dl due 
miliardi: un'area per costrui-
re un grattacielo dove era 
previsto che sorgesse un edi-
ficio a cinque piani. E si e 
trovato un assessore socialists 
disposto a ritoccare il piano 
regolatore per infilarcl questo 
bel progetto. A Cornigllano, 
comunque, l*Eridania ha sman-
tellato uno stabilimento con 
mille operai e ha trasforma-
to la zona in un suo quar-
tiere residenziale. 

DC e PSD coltivano un'idea 
suicida: fare della Liguria una 
a regione di servizi». La loro 
tesi e che a Genova non e'e 
la possibilita di potenziare le 
attrezzature industrial! e non 
e'e spazio per nuovi insedia-
menti, donde la necessity di 
portare le fabbriche oltre gli 
Appennini, verso Alessandria. 
Questo orientamento che rl-
serva al capoluogo il desti-
no di una citta-dormitorio e 
condanna decine di migliala 
di operai a diventare dei «pen-
dolari* e fissato in una cini-
ca dichiarazione del presiden-
te dc della Provmcia, Pasto-
rino: «Noi non abbiamo ti-
more dello slogan della cosld-
detta citta-dormitorio. poiche 
le nostre zone, col loro eli
ma benedetto, offriranno otti-
me possibilita residenziall an
che agli operai che lavoreran-
no altrove, magari lontano. 
Che e'e di male?». 

Questo e anche il piano di 
Taviani, I'uomo forte della DC 
locale. «Genova — dice il mi-
nistro — e una capitale tu-
nsticas. ri comitato regionale 
della programmazione che e 
sulla stessa Iinea ipotizza la 
creazione di 75 mila nuovi po
sti di Iavoro, il che e puro 
delirio se le Industrie conti
nuano a scappare. 

La base dell'accumulazione 
e un regime di bassi salari. 
11 livello delle retribuzioni o-
peraie, che e nel complesso di 
85 mila lire mensili, con pun-
te superiori tra i portuali. sca-
de a quote impossibill nelle 
aziende piccolo e medie. La 
citta si chiude ai giovani. Ar-
tigianl e piccolt commercianti 
che vedono assottigliarsi il 
mercato di consumo organlz-
zano forme spettacolari dl 
protesta come i posti di bloc-
co nelle arterie del centro. II 
movimento si unifica negll 
scioperi generali. Non e « mu-
gugno • — come scrive sprez-
zantemente it Corriere della 
Sera — ma una proposta di 
alternativa: sviluppo e ammo-
dernamento dell'implanto in
dustriale e del porto, rinan-
ziamenti pubblici, awlo dl 
nuovi settori dl produztone 
(benl strumentali), riorganiz-

zazione territoriale. Con que
sto stesso programma il PCI 
ha affrontato il dibattito elet
torale. 

La «croce» di una politi
ca di piano a Genova e l'anar-
chia urbamstica. Sulla collina 
si arrampica una citta orri-
bilmente sfregiata. Nel '56 una 
DC megalomane fece approva-
re un piano regolatore che 
moltiphcando Genova per die-
ci vaneggiava di urbnmzzare 
otto milioni di anime. Su quel 
piano si avventb la specula-
zione e divorb la costa e il 
monte. Ma il 21 marzo dl 
quest'anno la collina degli An-
geli e franata su uno stabile 
di via Digione e dalle parti 
di Rivarolo il terreno ha co-
minciato a cedere sotto il ca-
seggiato di 90 famiglie. Sette-
cento famiglie di questi quar-
tieri sono state evacuate e ri* 
fugiate in alberghi. 

I geologhi lanciano l'allar-
me: « Genova b costruita sul-
1'ignoto ». Non esiste una car
ta geologica. nessuno conosce 
la orografia di questa citta. 
II comune seguita a lamenta-
re la mancanza di spazio, ma 
intanto ha hcenziato la com-
missione del professor Asten-
go che si era messa al Ia
voro per cambiare il piano 
regolatore. Astengo si preoc-
cupava dl trovare un giusto 
rapporto territoriale tra le zo
ne residenziali, le fabbriche e 
le strutture civili e progetta-
va di trasferire le raffinerie 
della Val Polcevera onde inse-
diarvi nuovi complessi indu-
striali per 30 mila posti di 
Iavoro L'idea non piacque ne 
alia speculazione ne agli ar-
matori. Astengo fu allontana-
to e. con un pretesto. denun-
ciato alia magistratura 

E infine il problemachiave 
dello scalo. E' un porto che 
scade di rango perche e vec
chio, con le sue banchine del 
'38 e le gru ad acqua di ot-
tanta anni fa. II flusso de
gli scambi nell'area del MEC 
filtra attraverso Rotterdam, 
Amburgo e Anversa e sem
pre meno attraverso Genova. 
Qui 1 costi sono alti e le ca-
pienze insufficient!. II busi
nessman del nord trasporta le 
sue merci su autostrada (e lo 
Stato spacca e trafora le Alpl 
per conto suo) o risponde al-
l'assenteismo pubblico nella 
politica marinara con una pro
pria iniziativa, il centro dl 
smistamento dl Rivalta Scri-
via. I Costa e i Fassio che 
gia dispongono di partlcolari 
condizioni di favore — acco
st! preferenziali e sopranno-
1! — pensano a una priva-
tizzazione dei servizi. I comu
nisti oppongono un program
ma di ammodernamento, am-
pliamento e integrazione di 
tutto 11 sistema portuale della 
Liguria con finanziamenti pub
blici e sotto una gestione de-
mocratica. 

Le spinte 
sociali 

Non sono a confronto, in 
sostanza, due diverse ipotesi 
di sviluppo. Da una parte ope-
rano le spinte «spontanee» 
della organizzazione monopo-
listica .tutelate da una bor-
ghesia a carattere parassita-
no. Sul versante opposto pre-
mono le spmte sociali che 
animano gli scioperi e forma-
no l'unita dei sindacati. Si di-
scute pro o contro il ridi-
mensionamento di questa re
gione, e la disposizione delle 
forze nel quadro politico ri-
flette bene questa situazione. 

AI centro sta una DC che 
custodisce con pochi margin! 
di mediazione un blocco dl 
potere rigido, l'alleanza tra le 
« grand! famiglie » degli arma-
tori. la Confindustria e I grup-
pi speculativi. La fiancheggia 
la Curia « preconciliare » del 
cardinale Siri che chiama le 
parrocchie a mobilitarsi per 
10 scudo crociato. In sottor-
dine vengono i socialisti che 
hanno «unificato» Sandro 
Pertini (I'antifascismo) con 
Paolo Rossi (I'anticomunismo) 
per fmire inchiodati alle re
sponsabili ta che il centro si
nistra porta nella crisi; ed • 
per questo che essi accennano 
— assai strumentalmente — 
a prendere le distanze. Ma a 
Genova, Savona e La Spezia 
11 primo partito e l'opposi
zione comunista. cioe il voto 
delle masse operale che han
no chiara la posta In gioco: 
o cambiare o andare in di
sarmo 

Roberto Romani 

15 borsedi studio 
per rUniversitd 

di Mosco 
L'Assoclaiion* Italia -

URSS • H Centro nazional* 
di lingua • letteratura rus-
sa hanno bandito un con-
corso per IS bora* di 
studio per il perfexionamen 
to nella lingua russa, con 
permanenza di 10 mesl 
presso I'Universita dl Mo-
sca. II term in* per la pre
sentation* dell* domand*, 
ch* dovranno *ss*r* Indl-
rinat* al Centro (Roma, 
Piazza Sallustio 24), scad* 
il IS maggio. 


