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L'orchestrata campagna della 

slampa borghese conlro i giovani 

Come lo studente si 
trasf orma in diavolo 
•- II tentativo, di frantumare il movimento 

studentesco e di Isolarlo dalle masse - I 
u maoisti» e gll «studenti liberi» - Le 
menzogne del « Corriere » e della « Stampa » 
per giustificare a priori la repressione polizie-
sca - La funzione della stampa democratica 

L'Unita ha gia pubblicato 
un florileyio di qucllu chc i 
giornali della capitalc han-
no scritto, e scrivono, sul 
movimento studentesco. 11 
panorama non cambia se si 
prende in esame la stampa 
« indipendente » delle gran-
di citta del nord che sono 
state teatro delle maggiori 
agitazioni, Milano e Torino. 
Qui l'attacco si e sviluppato 
giorno per giorno lungo di
verse direttrici che non si 
escludono ma si intcgrano a 
vicenda, al fine di dare agli 
avvcnimentt un quadro com-
pletamente falsato. Nulla e 
stato risparmiato, dal basto-
ne alia carota, per dividere 
e frantumare il fronte stu
dentesco. Osserviamo breve-
mente queste linee. 

IL PERICOLO GIALLO 
Un incubo popolato di fan-
tasmi di studenti con gli oc-
chi a mandorla, come e stato 
scritto, sembra dominare i 
sonni di direttori, giornali-
sti e redattori. « Mao in cat-
tedra » e il titolo emblema-
tlco del Corriere della Sera 
(5 marzo). Negli scontri tra 
studenti, da una parte ci so
no sempre < maoisti >, dal-
1'altra di volta in volta dissi-
denti, controccupanti, persi-
no ncofascisti (24 febbraio), 
ma per lo p'u'i « studenti li
beri » (3 e 4 marzo). Natural-
mente, cosl facendo, si cor-
re il rischio di gonfiare a 
di9misura le file dei « cine-
si > dell'universita, assimi-
lando ad essi un movimento 
che comprende migliaia e 
migliaia di giovani, e allora 
si corre ai ripari inventando 
la favola degli < estranci > 
provenienti persino da altre 
citta. 

I filocinesi « scritturano » 
terremotati siciliani (e'e an-
che la foto sul Corriere del 
26 maggio) e ingaggiano 
«gorilla picchiatori di vo-
cazione, muniti di elmetti da 
fonditore, clave, mazze da 
base-ball... Massicce figure di 
sennosciuti dall'aspetto di 
autentici racketeers... Disa-
dorni figuri, povcri diavoli 
di mezza eta che si scambia-
no qualche parola con in-
flessioni meridionali > (evi-
dentemente la coerenza non 
£ di casa In via Solferino, 3 
marzo). Al giornalista ricsce 
11 colpaccio, e introdottosi 
nell'universita occupata in-
tervista «uno, ubriaco fra-
dicio, (che) spiega con or-
goglio di venire dalla Baia 
del Re ». Ricordate il dott. 
Nd di Fleming; cino-negro-
ebreo comunista al soldo di 
Mao? Senza la sbrigliata fan
tasia del padre deH'agente 
007, per il Corriere il diavo
lo e comunista, « cinesc », 
ubriaco... e meridionale. 

LA CONGIURA INTERNA

TIONALE D e Gaulle parla 
a Parigl di una fantomatica 
centrale internazionale di 
sowers ione che sarebbe al-
l'origine della rivolta operaia 
e studentesca francesc, e il 
Corriere non si lascia sfug-
gire la ghiotta occasione 
dando spazio ad una confe-
renza stampa tcnuta alia 
Cattolica. II Movimento stu
dentesco sarebbe « mano-
vrato da una centrale cine-
se... di tipo leninista dislo-
cata a Basilea... dircttamen-
te in enntatto con tin'amba-
sciata di Berna, dalla quale 
riceverebbe istruzioni, mcz-
zi di propaganda e finanzia-
rl ». Ma gia in una intervi-
sta sul Giorno il prof. Para-
tore (quello della versionc 
In latino dei pensieri di 
Mao) aveva parlato di un 
complotto internazionale. con 
tanto di farneticazioni su 
Lenin spedito in Russia den-
tro un vagone piombato. Gli 
argomenti sono risibili. Tin-
tervistatore ironizza, ma in
tanto la notizia circola. Tut-
to fa brodo. 

Lo stesso quotidiano. all'in-
domani dello sciopero di 
Valdagno, aveva parlato di 
una perfetta organi7zazione 
sowersiva dotata di radio 
rlce-trasmittenti, di staffette 
e persino di un cane porta-
ordini. Tl 12 giugno Giorgio 
Bocca, la < copertura > a si
nistra del quotidiano del-
1*ENI, ristahilisce la verita: 
«...gli unici che abbiano 
partecipato alia rivolta so
no stati i dieei studenti tren-
tlni che erano aui per la 
campaena elettorale ». Pero, 
la < balla * del cane porta-
ordini rimane. 

L'AL»»RMI«M0ElA0'F-
nJWWNE Vcrso g„ stu. 
denti si continua a ripe-
tere fino alia nausea che 
esami e anno accademi-
co sono in pericolo se 
contlnueranno occupazioni e 
•gitazioni. Verso l'opinione 
yobMica: violenze. tafferu-

gli, rissc, atti di teppi-
smo, vandalismi, danni in-
calcolabili, ecc. sono le pa
role che si incontrano piu di 
frequente nei sottotitoli. 
« Dopo la guerriglia », tito-
la 11 Giorno del 0 giugno; 
« Sei ore di guerriglia », La 
Nottc; per il Corriere si trat-
ta di una « vandalica spedi-
zionc notturna di maoisti >; 
tutti, pero, tacciono del pro-
cesso pubblico alia stampa 
borghese da parte del Movi
mento studentesco che e al-
l'origine della manifestazio-
ne, e in cambio drammatiz-
zano fino all'esasperazione 
episodi marginal'!. « Rogo di 
libri all'Universita », titola 
il Corriere del 23 maggio, e 
mostra trionfantc una foto 
con dicci libri dei quali solo 
tre appaiono danneggiati; 
accanto un'altra foto raffi-
gurante le mictdiali * scorte 
di sassi accumulate dagll oc
cupant! dell'Ateneo ». 

L'APPELLO AL BUON 
o t n o U j n q U e s ta campagna 
si distingue La Stampa con la 
famigcrata rubrica « Lettere 
alio Specchio » che pubblica 
a getto continuo invocazio-
ni disperate di studenti che 
vogliono studiare, e conclu-
dono con il fatidico appello 
rivolto agli occupanti: anda-
te a far politica fuori dal-
l'universita. 

I document'! approvati dai 
senati accademici sono «pa-
cati e concilianti », le propo-
ste dei docenti « responsabi-
li »; i rettori invitano «a 
riprendere il dialogo » (Cor
riere del 4 marzo); anche 
per 1/ Giorno, « i l rettore 
vuole il dialogo ma gli stu
denti nicchiano ». Tutto cift 
accanto ad articoli i cui ti-
toli parlano di risse, zuffe, 
contusi e feriti negli « scon
tri fra studenti di opposte 
fazioni ». 

In prima pagina, intanto, 
gli csperti scolastici pro-
mossi per l'occasione all'ono-
re dell'« editoriale » ripeto-
no fino alia noia che: 1) si 
tratta di una protesta giova-
nile uguale in tutto il mon-
do (Roma e Torino, Berke
ley, Berlino, Varsavia, Pra-
ga, Pechino); 2) la riforma 
dell'universita se approvata 
in tempo avrebbe evitato 
tutti i guai: 3 ) la responsa
bilita ricade sui politic! 
(quali?) e sulla partitocra-
zia. II Corriere ricorre addi-
rittura ad uno psicologo per 
spiegare « le component! psi-
cologiche della protesta»: 
1'aggressivita e 1'ansia di in-
serirsi. 

Gli scopi di questa ben or-
chestrata campagna di stam
pa sono evidenti. Innanzi-
tutto, si tenta di dividere gli 
studenti dipingendone una 
parte come facinorosi ed esa-
gitati sowertitori insufflati 
dalFestero che strumentaliz-
zerebbero € le giuste ed au-
tentiche rivendicazioni » de
gli studenti moderati. In se-
condo luogo, si cerca di scre-
ditare il M.S. con una co-
stante opera di diffamazio-
ne e denigrazione per alie-
nargli i consensi dell'opi-
nione pubblica e isolarlo dal
le masse. II terzo obiettivo, 
infine, c di aperta provoca-
zione: si mira a creare ad 
arte delle trappole per giu
stificare a priori 1'intervento 
poliziesco e la repressione 
violcnta. 

La risposta non tocca so-
lamcnte al M.S. ma a tuttp 
quelle forze politiche e a 
quelle classi sociali che np 
sono i natural! alleati e vcr 
so le quali esso e in grado 
di istituire corretti rapporf 
basati sul rispetto della r» 
ciproca autonomia e sul r! 
fiuto di strumentalizzazionl, 
daU'esterno, di autostrumen 
talizzazioni, di atteggiamenf 
illuministici o giacobini. 1^ 
stampa democratica. e in prt 
mo luogo quella dei parti/' 
operai. e il naturale, anchr 
se non l'unico, canale di cc 
municazione tra studenti t 
lavoratori. Ma non basta 
l'opera di informazione e d" 
denuncia delle menzogne * 
delle calunnie. Occorre chf 
sia rimesso in discussionf 
con forza il problema fonda 
mentale di una effcttiva 1' 
berta di stampa — di unr 
stampa. cioe. libera da con 
dizionamenti di natura poll 
tica ed economica — attra 
verso la mobilitazione dellf 
masse per la rivendicazionp 
di un preciso diritto che ap 
partiene a ouanti aspiranr 
a una radicalr trasformaTip 
no delle attnali strutture pp 
liti^he e sociali. 

Del resto. proprio su que 
sta Mrada. si e eia mosso i' 
Partito comunista, con una 
azione che non e stata sol 
tanto di registrazione e d e 
nuncia dei fatti, ma altres) 
di critica costruttiva, di sti 
molo e di lotta. 

Fernando Rofondo 

LE CITTA DEL CENTRO - SINISTRA IN CRISI 

A Torino la < storica alleanza» 
e stata solo una lunga agonia 

Prima la paralisi, ora la crisi — La via unitaria e la sola possibile per mutare il volto della citta — In base ai 
risultati elettorali DC e PSU avrebbero in Comune soltanto trentasei seggi — Le proposte dei comunisti 

PESCHE SULL'ASFALTO 
E'. accaduto ier i a Palermo ma poteva accadere in qualche altra parte d ' l ta l ia : 
un agricoltore ha gettato sull 'asfalto le pesche invendute, per le quali gl i offrivano 
10 l i re al chilo, e qualche passante si ferma a raccoglierle. C'e i l MEC, col suo 

complicato Regolamenlo ant icr is i , c'e la cr is i con la distruzione di prodotti. Quesf anno sono gia stati distrutt i in enormi quantita 
a ranee, cavol f ior i , mele, cil iege. I grosslsti tengono alt i i prezzi, i l consumo e inferiore alia produzione, i contadini perdono i l 
f rut to del loro lavoro. E' i l meccanismo classico dell'economia capital ist ica distruttr ice di ricchezze che ora si vuole addir i l tura 
assumere a livedo dei t rat tat i internazionali, con i l MEC 

MORIRE A MILANO 
\A\ Giunln camunafc di Wi-

lano prnporrh rnbolizionc dei 
funerali in ri//n. Se una fieri-
stone di que.tto eenere #fot era 
essere presa tin qualche parte, 
in llalin, nnn pottn a che cs-
sere prr.w* a Milann: nella ca
pitalc Inmharda. rffetliiamen-
tc. il funerale appare nn fatto 
nrrmVo. cairfmeo al tcssnto 
della citta. Per mnlti mntiti: 
uno. intanto. r che gran parte 
dei carri funchri sono ancora 
quetli agehiacrianli carrozzo-
ni neri decorali e intatliati 
— di fcnsto spatnolcsco — che 
generann raccapriccio e che 
non hanno nulla a che i edere 
con la cilia del i elrocemrnlo. 
col « Pirellone». con la Ri-
naxcente. con la mctroptlilana 
piit funzionale ~ se non piu 
funuonanle — ffh'uropa. 4ho-
lire il funerale. quindi. rispon-
de almenn ad un rnotii o di 
omogeneita strutturale cilia' 
dina. 

Poi c'e il problema del tra]' 
fico: il grande problema di 
una grande citta come Milano 
e quello di sreltire il traffico. 
Ci Mono i semafori sincronizza-
fj — in genere il nncronismo 
wait* « chi ha la ditgraxia di 

tncocctare un « rosso • tncoc-
cia inesorabilmente tutti i 
• rosu • della cilia — e la sin-
cronizzazione e sui cinquanta 
chilometri aWoraz un corteo 
iunebre non pun muorersi a 
cinquanta chilometri alfora; i 
« dnlenii • — come li chiama-
no le asenzie specializzate — 
non potrebhero reetcre al rit-
mo. Quindi intralciano il traf
fico. E in piii i cimileri — 
una rolta decenlrnti — ora si 
Irorano in buona mi*nra ad 
essere nel cuore della citta. 
per cui i cortei Innebri ranno 
a ralleniare il traffico proprio 
la dore questo e piu conte-
slionato 

Come argcfrttn di umori-
smo macahro. qncno escotita-
to dalla tinnla milanese e piii 
ricco di spnnli di quanto nnn 
lo sia la tram a del classico 
< Irstnico e recchi merletli • ; 
da qualsiasi parte lo si guardi. 
il grollesco affiora. Se wi pa-
ragone dovesse essere necessa-
rio non sarebbe, appunto, con 
m Arsenico e recchi merletti % 
ma con c / / caro estinto a; il 
conflitto fra la tecnologia e 
la morte che »' risolve con lo 
sfruttcmento delta morte dm 

parte della tecnologia. Qui il 
problema non e di essere pro 
o contro la decisinne della 
Giunla; il problema c quello 
di una citta che si e si ilup-
pata in mndo cost caotico che 
adesso anche i morli le dannn 
impaccio; un duplice impac-
cio; insorgano il traffico quan-
do rengono trasporlati alia co-
siddetta ultima dimora e in-
gorgano la cnsiddella ultima 
dimora che non dispone piii 
di spazi ulili. Oi qui la prima 
decisionc: abolire i funerali. 
nel sen so che i carri funebri 
non devono piii essere seeuiti 
da cortei. guadagnando reloci-
'.a. schizzando atlrarerso i cm-
cicchi quando si accende il 
gialto. impegnandou in ri-
schiosi sorpasti. 
- FT irrit erenie? \o. se si 

pensa che a que.si a decisionc 
e giunla nn'amminislrazionc 
in cui i democrisiiani contano 
parecchio; e se i dc — doven-
do scegliere tra il rimanere 
rigorosamente fedeli alle tra* 
disioni mistiche, o incece in-
chinarsi di fronte ai diritti 
della motoristazione privata 
— hanno ripudiato il culto 
dei morti m favorm di quello 

della « t>0l) » nnn ci azzarde-
remo ccrlo nni a porrc il pro
blema in termini di reliein-
siln. Per nni il problema c 
snln queslo: che se nesli ul-
limi decenni fn\*e csnitta a 
Milano una politica della tia-
bilila. del Irallico. lorse adr*. 
so nnn sarebbe neresuirin 
prendrre proi t edimenli evlu-
fitamenle a caricn dei Iraspor-
ti funebri che sono gli unici 
ai quali tutli una i aha o Tal-
tra dorrento • fare ricorso 11 
che. ripeliamo. non sitnifica 
arere simpalia per la ttlra tra-
dizione e per le sue espres-
sioni. Anche abolire i cortei 
lunehri non e che risnlra mnl-
lo: prima o poi hisoenrra 
prendere — su que*to lerreno 
~ allri prnt redimenti Mm-
lire il purn e semplice trnsporlo 
Iunebre. perche quciii neri inr-
goni sono ingnmhrnnti e porn 
i elori: porlano t ia spazio che 
sarebbe utilmente sfrullato da 
un paio di m 12$». 

Per cui chi arra la deplore-
vole sorte di morire a Milano 
finira come nel «caro estin
to*: dalla finestra della ca
mera ardentc In sparernnno di-
rettamente nel cielo, in un mis-
tile orbital; 

Dal nostro inviato 
TORINO, luglio 

Nato in ritardo il centro-
smistra a Torino ha vivacchia-
to per poco piii di un anno, 
dairottobre del 1966 al giu
gno di quest'anno. Ma gia 
nell'atto di nascita erano rac-
chiuse tutte le laceranti con-
traddizioni e i segni del fal-
limento. Fino a quella data 
nella capitale piemontese ave
va regnato con le benedizio-
ni di tutte le forze modera
te e della FIAT, una Giunta 
di centrodestra, composta da 
tlpmocristiani, socialdemocra-
tici e liberali. 

Alia vigilia delPunificazione 
fra il PSI e il PSDI, una ta
le situazione non poteva piii 
ovviamente re^gersi se non si 
voleva che consiglieri del par
tito unificato fossero contem-
poraneamente al governo e al-
l'opposizione. Fu quindi vara-
to il centro-sinistra. ma la po
litica rimase la stessa. Per 
di piii la Giunta non poteva 
nemmeno contare sulla mag-
gioranza qualificata, giacchd 
la consigliera socialista Matil-
de Di Pietrantonio non ade-
rendo all'unificazione aveva 
fatto scendere il quoziente del 
centro-sinistra da 41 a 40 con
siglieri. 

Sei mesi dopo lo scoglio 
del bilancio preventivo per il 
1967 fu superato attraverso 
l'accoglimento di Importanti 
richieste avanzate dalla con
sigliera Di Pietrantonio, fra le 
quali quella della costituzione 
dei consign di quartiere, sem
pre sostenuta dal nostro par
tito. Arriviamo cosl al 1968, 
quando scoppia lo scandalo 
Mina. Mina, l'assessore demo-
cristiano al personale, venne 
accusato dal nostro partito 
di avere messo in piedi una 
organizzaztone clientelare, ser-
vendosi di personale pagato 
dal Comune. I comunisti chie-
sero una commissione di ac-
certamento che venne accol-
ta dal slndaco Grosso. 

Responsabilita 
. accertate 
La DC, sempre pronta a di-

fendere i propri esponenti im-
plicati negli scarmali, reagi 
velenosamente, sconfessando' 
il sindaco e accusandolo, men-
temeno, di collusione con il 
PCI. Quattro assessori dc si 
dimisero in segno di solida-
rieta con il collega Mina. Ma 
la commissione d'inchiesta ac-
cert6 le responsabilita e il 
Mina dovette dimettersi. I 
q u a t t r o rientrarono nei 
ranghi. 

Si arrivb, sia pure periglio-
samente, al bilancio preven
tivo per il 1968. La consiglie
ra Di Pietrantonio che gia, 
sullo scandalo Mina, aveva 
bloccato con l'opposizione di 
sinistra, nego il voto alia 
Giunta. Ma il bilancio, vio'.an-
do grossolanamenle la legge, 
fu approvato lo stesso e fu 
avallato dal prefetto. II sinda
co, forse per non correre il 
rischio di essere nuovamen-
te accusato di complicity con 
i comunisti, accetto di varare 
il bilancio in queste condizio-
ni. Ma il 19 maggio si avvi-
cinava ormai a grandi passi. 
II giudizio degli elettori tori-
nesi fu netto. 

Rispetto al 1963, il nostro 
partito, conquistando 226.602 
voti, e passato dal 27,1 al 307c-. 
II PSIUP ha conquistato il 
4,4Tc dei voti. II PSU. nello 
stesso periodo, e sceso dal 
24,6 al 16,9. Se quelle del 19 
maggio fossero state elezioni 
amministrative, la nuova com-
posizione del Consiglio comu-
nale sarebbe stata la seguen-
te: il PCI sarebbe passato da 
23 a 26 consiglieri; il PSIUP 
da 1 a 3; la DC sarebbe sce-
sa da 25 a 21; il PSU da 16 
a 14; il PRI avrebbe ottenu-
to un consigliere; un altro lo 
avrebbe preso la hsta «So-
cialdemocrazia»; il PLI sa
rebbe sceso da 12 a 11; il MSI 
avrebbe conservato i suoi 2 
seggi; il PDIUM avrebbe man-
tenuto un consigliere. II cen
tro-sinistra, scendendo da 41 
a 36 consiglieri, sarebbe sta
to spazzato via. Proprio que
sto fecero notare i comunisti 
subito dopo il voto, presen-
tando un docurnento che ven
ne sottoscntto anche dai con
siglieri Castagno del PSIUP 
e Matilde Di Pietrantonio (so
cialista indipendente). 

II voto del 19 magg:o aveva 
indicato che una nuova mag-
gioranza era possibile al Co
mune di Torino, che esiste-
vano le forze per dare un nuo-
vo corso airamministrazione. 
Era questa la strada, Iimp;-
damente indicata dagli elet
tori, che si doveva seguire se 
si volevano awiare a soluzio-
ne i gravi problemi Uella 
cittA. 

Di fronte alia lezione del 
voto, superato un pnmo mo
menta di smarrimento, l*Ese-
cutivo provinciate del PSU 
denuncia in un proprio docu
rnento la totale disfunzione 
della Giunta di centro-sinistra 
e la mancata attuazaone del 
programme concordato tra 
DC e PSU. Afferma esplicita-
mente che e necessario r\pn-
re un nuovo corso che abbia 
come fondamento I'indicazio-
ne di spostamento a sinistra 
emersa dal voto del 19 mag
gio. I dc, punti sul vivo, rea-
giscono annunciando le loro 
dimissioni. 

II 17 giugno crolla la Giun
ta di centro-sinistra. Da allo
ra il Consiglio non si 6 piu 
riunito. Si sono avuti una se-
rie di lncontri fra gli espo
nenti della DC e del PSU, ma 
finora non * stato paxtorito 

nulla. II nostro partito ha pro-
posto ai compagni del PSU 
un fncontro per discutere as-
sieme, francamente e in uno 
spirito umtario, i problemi 
che stanno di fronte ai due 
partiti. La proposta b stata 
accolta positivamente dai diri-
genti del PSU, ma fino ad o»-
gi 1'incontro non e avvenuto. 

Nel docurnento citato il no
stro partito ricordava che la 
cittadinanza attende « il supe-
ramento della crisi della citta 
e delle strutture fondamentall 
a livello di quartiere, zona. 
comune e comprensorio, per 
garantire una vita socialmen-
te avanzata e la soddisfazione 
dei bisogni elementari dei pio-
vani, dei lavoratori, delle don-
ne, degli anziani». Attende 
che venga superata « la crisi 
di tutti i servizi e delle attrez-
zature pubbliche, anche le piu 
modeste: l'abitazione, 1'istru-
zione, i trasporti, 1'uso del 
tempo libero, lo sport, la n-
creazione, la cultura, l'assi-
stenza sanitaria, il verde pub
blico ». 

Nello stesso docurnento il 
nostro partito precisava una 
serie di indicazioni concrete 
per awiare a soluzione i pro
blemi piii gravi e piii urgenti. 
Ma per farlo non c'e che una 
strada: quella unitaria. sulla 
quale possano raccogliersi le 
forze piii vive della citta. Oc
corre abbandonare gli assur-
di e logon schemi della deli-
mitazione, del vieto anticonni-
nismo. II nostro partito, coi 
suoi 226.002 voti, e il piii for
te della citta, rappresenta, as-
sieme al PSIUP, oltre un ter
zo degli elettori. Se si vuole 
governare nell'interesse dei 
cittadini e dei lavoratori in 
primo luogo, non si puo pre-
scindere da questa forza po
litica. In caso contrario, si 
continuera nella vecchia po
litica di asservimento al gran
de capitale, si continuera a 
subordinare le scelte dell'En-
te locale a quelle della FIAT. 

Oltre tutto, come abbiamo 
visto, non e nemmeno piii 
possibile rappezzare una mag-
gioranza. Occorre prendere at-
to che il centro-sinistra e de-
finitivamente fallito. I demo-
cristiani sono ora tutti prote-
si a ricucire una specie di 
Giunta-ponte per arrivare in 
qualche modo alle elezioni del 
prossimo anno. Loro primo 
obiettivo e quello di silurare 
il sindaco Grosso per far ri-
cadere sulle sue spalle tutte 
le responsabilita. Ma anche 
aH'interno della DC c'e chi 
non e disposto ad avallare 

queste manovre. La sinistra 
dc. che al Consiglio com.ina-
!e ^ forte di sei consi'4lk>ri, 
« chiedera al partito — si log-
Re nel docurnento votato in 
questi giorni — di rendersi 
disponibile per dibattere nel-
1'ambito del Consiglio conm-
nale. ove si possono venfira-
re su molte questioni conver-
genze operative piu larghe. 
una linea programmatica fino 
al novenibre 19(i9. che concor-
ra a una soluzione di Giunta 
corrispondente agli impo^ni 
piii avanzati da assumere» 

3.000 costruzioni 
abusive 

Nello stesso docurnento la 
sinistra dc si dichiara con-
trana a una Giunta di attesa. 
Benissimo. Ma si deve ivar 
chiaro che per uscire clalla 
paralisi e per affrontare « .m-
pegni piii avanzati» orcoiro-
no uomini e pro^rammi nuo-
vi. Non si puo tuonare con
tro il malcostume e dare poi 
il proprio voto a uomini che. 
per fare un solo esemplo fra 
i tantl. hanno permesso che 
venissero edificate 3 000 co
struzioni abusive, e hanno n 
lasciato. persino vantandose-
ne, 5.000 lirenze di costruzio-
ne in contrasto con il Piano 
regolatore 

Non si puo denuneiare la 
corruzione e nllearsi poi coi 
nemici della citta. con gli uo
mini che hanno lasciato .sp,i-
droneggiare i pirati delle aree. 
Non si puo, in una parola. 
chiedere una politica nuova, 
rifacendosi alle vecchie for-
mule del centro sinistra. 

Per uscire dalla crisi, biso-
gna imboccare una strada 
completamente diversa e nuo
va. II nostro partito, confor-
tato dal voto degli elettori, 
ha saputo indicarla, rivolgen-
dosi a tutte le forze democra-
tiche di sinistra. « Nel Consi
glio comunale — e detto nel 
docurnento firmato dal no
stro partito e sottoscritto an
che dai consiglieri Castagno 
e Di Pietrantonio — vi sono 
le forze per imprimere un 
corso nuovo aH'ammimstra-
zione della citta ». Se si vuole 
davvero una politica nuova. 
non asservita alle forze del 
capitale, e su queste forze. in 
un profondo spirito unitarlo, 
che ci si deve basare. 

Ibio Paolucci 
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