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Occorrono i fatti 
Lo ha indicato Taviani alia maggioranza - A maggior ragione questa richie-
sta vale per la sinistra dc - Crisi del centrosinistra e rapporto con il PCI 

La battuta di Taviani — 
c ci auguriamo che alia filo-
sofia di luglio corrisponda-
no fatti a settembre » — cl 
sembra abbia sottolineato 
polemicamente non solo il 
carattere interlocutorio del 
recente Consiglio nazionale 
della DC, ma anche, poiche 
si tratta di un organismo po
litico e non di un consesso 
di filosofi, la delusione per 
l'incapacita di definire una 
chiara proposta politica di 
fronte al paese. Al di la della 
generica e scontata riaffer-
mazione della validita della 
politica di centro-sinistra e 
della volonta di una sua ri-
presa nei termini della col
laborazione € organica » e 
€ autonoma », tra DC, PSU e 
PRI, su cui si e raccolta la 
maggioranza, colpisce innan-
zltutto che nel dibattito sia 
mancato un impegno serio 
per dare una risposta al 
PSU. Dell'interlocutore so-
cialista, della portata e del-
le motivazioni nell'interru-
zione, da parte del PSU, del
la collaborazione governati-
va, delle posizioni che oggi 
lo travagliano e lo dividono 
si e parlato assai poco, e non 
certo per non interferire 
nella sua vicenda interna. 
Quando non c'6 stato il ri-
corso all'argomento logoro 
del centro-sinistra come sta
to di necessity o'aH'ammo-
nimento, seppure sfumato, 
del ricorso a nuove elezioni, 
per dare come inevitabile e 
certo che il PSU tornera 
nclle braccia della DC, non 
si e andati oltre il ricono-
scimento che la difl'icolta del 
centro-sinistra sarebbe oggi 
« nel tipo nuovo di collega-
mento e di collaborazione 
tra le forze politiche ». Ma 
della novita di questo rap
porto altro non si e detto 
se non le genericita, tutte 
polemiche fra l'altro, sulla 
collaborazione < non conte-
statlva >, sul rifiuto degli 
€ scavalchi », sulFautosuffi-
cienza ed autonomia della 
maggioranza. 

II fatto appare tanto piu 
significativo perche negati
ve sono state, d'altra parte, 
le risposte che l'attuale grup-
po dirigente ba dato alle 
esigenze, poste dalla sini
stra dc e in qualche misura 
dal gruppo Taviani, di intra-
prendere un « nuovo corso » 
della politica di centro-si
nistra e di dare al partito 
una direzione che sia coeren-
te ed omogenea aU'ipotesi e 
alia volonta dl un suo rilan-
cio. 

Bilancio 
negativo 

II voto con il no di sfi-
ducia della sinistra, con 
l'astensione di Taviani — 
che sono senz'altro fatti di 
rilievo — ha ribadito cosl 
il permanere di un contra-
sto profondo tra maggioran
za e opposizione nei giudizi 
suH'esperienza e sulle pro-
spettive del centro-sinistra, 
sulla DC e sul suo rapporto 
con la societa italiana e le 
altre forze politiche. Ma il 
dibattito, la stessa assenza 
di Moro, hanno messo in lu
ce che la divisione e la crisi 
investono la stessa maggio
ranza. In essa, al di la dei 
tentativi, della « corsa » — si 
e detto —- dei diversi leaders 
per collegarsi o per captare 
il consenso della sinistra in 
quel gioco di potere che tut-
ti condannano come una ma-
lattia della DC, ma che tutti 
continuano a perseguire con 
tenacia in vista delle sca-
denze autunnali, emergono 
piu acute, anche per il con-
traccolpo delle elezioni, le 
disparity e le contraddizioni 
delle diverse e non superate 
frazioni. 

In realta la maggioranza 
ha dovuto accusare il colpo. 
Ha retto poco il tentativo 
fiacco di Rumor di presen-
tare una DC vittoriosa, un 
centro-sinistra in definitiva 
non sconfitto e comunque 
senza alternative, e il con-
sueto programma con 1'elen-
co che era di Moro, e diven-
ta'to di Leone e sembra es-
sere per il domani anche 
quello di Rumor. Non solo 
con durezza dalla sinistra, 
ma dai Forlani, dai Piccoli, 
e dovuto venire il riconosci-
mento della crisi del centro-
sinistra, delVinerzia, della 
passivita, del «vizio di scet-
ticismo* con cui e stata af-
frontata dalla DC quella 
esperienza, del distacco dal
la realta del paese, dalle for
ze socialt e dai movimenti 
delle masse, quelle giovanili, 
quelle dei lavoratori, con il 
conseguente «non esaltan-
te» o negativo bilancio di 
governo, e il « logico » risul-
tato elettorale che ha spo-
stato la situazione a sini
stra e che rischia, si e det
to, di far diventare «pro
blems centrale » quello del 
rapporto con il PCI. 

Ed anche se la conclusio-
ne o piuttosto la speranza 
d'obbligo e che non esiste 
•ltra realta vallda se non 
• • evntro-sinlstra, bisogna 

pur dire — e lo dice anche 
Colombo — che l'interroga-
tivo oggi e se quella politi
ca sia ancora proponibile o 
se abbia ormai esaurito la 
sua funzione. I dirigenti dc 
possono disputare se abbia 
pesato di piu l'azione fre-
nante del partito o l'ineifi-
cienza del governo, se le re-
sponsabilita maggiori siano 
di Moro o di Rumor, ma le 
conclusioni, anche se non 
sono per tutti quelle drasti-
che di Donat Cattin («il prl-
mo lancio di centro-sinistra e 
stato pressoche nullo ») non 
riescono a nascondere che 
il centro-sinistra ha - fallito 
la sua strategia, i suoi obiet-
tivi, e entrato in contraddi-
zione con le esigenze e il 
moto reale della societa ita
liana. 

La «sfida» 
ai comunisti 
L'altro dato interessante e 

il rieonoscimento delle re-
sponsabilita primarie della 
DC. Certo, la DC ha l'auto-
critica facile quanto stru-
mentale, e per questo non 
tutto 6 nuovo e persuasivo 
in questa ricerca. Non nuo-
va e l'immagine che la DC 
da di se stessa come orga-
nizzazione per il potere, che 
pud cooptare, aggregarsi in 
forma subalterna altre for
ze nel suo sistema, e non gia 
riconoscere degli alleati-in-
terlocutori. come ha consta-
tato il PSU: non nuove sono 
le ammissioni sulla caduta 
delle idealita, della fiducia 
in se stessa, sul rilassamen-
to, sulla diminuita canacita 
di presenza e di iniziativa, 
sui processi degenerativi del
la vita e del costume del 
partito (oh, questi maestri e 
arbitri di democrazia che in-
vocano che la DC diventi 
« un partito di diritto », che 
chiedono inchieste sulle spe-
se dei candidati dc. di fron
te agli scandali del cliente-
lismo e dell'iiso di potere 
della macchina statale e poi 
proclamano con sicurezza 
che « il PCI non conosce for
me di democrazia interna!*). 

Nuovo invece e l'assillo 
del «dissenso > cattolico, 
non piu negato ne sottovalu-
tato. dell'attenuarsi dell'in-
vestitura della Chiesa; nuo
vo e Tallarme per la con-
testazione giovanile. per la 
crisi di «tutte le forme di 
rappresentanza », per il pro-
cesso di autonomia che coin-
volge le organizzazioni dei 
lavoratori, delle ACLT, della 
CISL, per la messa in di-
scussione della funzione del
la stessa DC. Vengono di 
qui le affermazioni che si 
tratta di ben altro che del 
« disimpegno » del PSU, che 
ben prima dei rapporti in 
una alleanza il problema e 
quello della DC, di un recu-
pero della DC come * forza 
guida e di direzione della vi
ta del paese » o addirittura 
di una nuova < fondazione > 
della DC. 

Ma a questo punto il di-
scorso sul «che fare» dei 
dorotei, dei fanfaniani si fa 
confuso, si apre ad un venta-
glio di posizioni. che vanno 
dalle riprese integralistiche 
(« ci siamo lasciati impauri-
re dalle accuse di integrali-
smo») alle suggestioni lai-
ciste («piu che riferirci ai 
ccattolict italiani > e tempo 
e luogo di riferirci ai c citta-
dini italiani »). In effetti con 
Tassunzione verbale di una 
serie di parole d'ordine del
la sinistra; con i « se» di 
Forlani (se la DC fara que
sto, e questo e quest'altro, 
perfino «se faremo pagare 
con giustizia le tasse e tro-
vare lavoro ai disoccupa-
ti»!); con il richiamo all'at-
tuazione della Costituzione 
di Piccoli: con i tre, quattro 
punti qualificanti di Colom
bo (compreso quello della 
« maggiore liberta all'inter-
no delle fabhricheO: con 
la « strategia delle riforme » 
di Rumor, che dovrebbe de-
terminare «uno spo^tamento 
del sistema di potere > si 
tenta di superare la scarsa 
credibility del rilancio del 
centro-sinistra, come politi
ca di radicale rinnovamen-
to democratico del nostro 
paese. 

Ma Vinsistenza sulla ne
cessity che la DC innanzitut-
to si misuri in modo autono-
mo con i problemi dello svi-
luppo della societa, non ha 
potuto oscurare la questione 
delle forze politiche e del 
rapporto con il PCI, che ha 
dominato tutto il dibattito. 

Dal tema della « delimita-
zione > della maggioranza, 
l'accento ha finito per pas-
sare a quello della ripresa 
della « sfida • al PCI, che e 
certo un ulteriore rieonosci
mento della crisi fallimenta-
Te della gestione moderata 
del centro-sinistra. Ma die-
tro le disquisizioni sulla 
< delimitazione», dietro il 
rilancio delle «sfide» del 
« corretti rapporti > con l'op-
posirione, dietro le paure e 
gli esorcismi contro la «gran* 
d« coalixione », «!• geatlone 

comune del potere > da par
te della DC e del PCI, affio-
ra in realta il dubbio che 
il centro-sinistra non sia ca-
pace di risolvere i problemi 
dello sviluppo democratico 
dell'Italia, affiora il dubbio 
che lo sfondamento a-sini
stra, del resto clamorosa-
mente fallito, sia incompa-
tibile ormai con la costru-
zione di una societa e di uno 
Stato nuovi. Dietro interro-
gativi che possono apparire 
un po' ovvii, perfino risibili 
— «si deve proporre un 
programma tale da farsi di
re di no dai comunisti? » —, 
come se la preoccupazione 
della DC, del governo di cen
tro-sinistra quando hanno 
varato il mostro delle pen-
sioni, o negato l'inchiesta 
sul Sifar o rinviato la rifor-
ma urbanistica o espresso la 
comprensione per l'aggres-
sione americana fosse stata 
solo quella di farsi dire di 
no dal PCI; dietro interro-
gativi come questo stanno in 
sostanza quelli reali. E, cioe, 
se una politica di riforme, 
di estensjone della democra
zia, della partecipazione, del 
potere delle classi lavoratri-
ci. dei giovani, dei cittadini, 
sia pensabile con il cen
tro-sinistra, magari con il su-
peramento della delimitazio
ne o della sua concezione 
< difensiva >, della sua ab-
norrne e discriminante esten-
sione, o non esiga ormai 
un ben piu profondo rime-
scolamento, una rottura de
gli attuali equilibri, una in-
tesa e una lotta unitaria del
le forze di sinistra. 

Del resto i limiti delle sfi
de, dei rilanci, delle strate
gic, delle riforme dei doro
tei sono stati indicati, sen
za peli sulla lingua, dalla 
stessa sinistra che ha con-
testato al gruppo dirigente 
dc il vizio radicato, demago-
gico e trasformistico, del di-
vario tra le parole e i fat
ti. La filosofia politica della 
DC continua ad essere una 
confusa filosofia, spesso non 
altro che la copertura della 
vecchia politica con 1'orpello 
delle novita nominalistiche e 
fraseologiche; ma i fatti so
no poi il governo Leone, so
no il rinnovato rifiuto del-
l'inchiesta sul Sifar, il silen-
zio sul Vietnam, il no al-
l'amnistia agli operai e agli 
studenti e cosl via. La sini
stra dice alia maggioranza 
della DC che occorrono i 
fatti, che nessun atto con-
creto vi e stato finora che 
segni un cambiamento rea
le, un indirizzo politico 
nuovo. 

Noi diciamo anche alia 
sinistra dc che dawero oc
corrono i fatti e che 1'ap-
puntamentd non e con la 
storia o con il prossimo Con
siglio nazionale della DC: 
l'appuntamento e gia e sara 
sempre piu nel paese, nelle 
fabbriche, nei comuni, nel 
Parlamento e sui problemi 
che qualificano oggi una ne-
cessaria svolta politica. 

Alessandro Natta 

Per gli e mariti miliardari, 
in vacanza sulla Costa Smeralda 

YACHT SEPARATI 
Sul verde palcoscenico della capitate bulgara 

SOFIA — I delegafi italiani al festival portano in trionfo un rappresentante del FNL 

Gianni e Marella Agnelli viaggiano cost: ciascuno 
nel suo panfilo personale - Con la barbecue il 
contino Marzotto dimentica la statua dimezzata 

di papa - 214.000 lire per una cena in dodici 

Dal nostro inviato 
PORTO CERVO 

(Costa Smeralda).agosto 
Vittorio Marzotto e giunto a 

Porto Cervo, con tutta la fa-
miglia, a bordo del suo lus-
suoso panfilo La roc (otto «o-
77iini d'equlpaggio, arredamen-
ti in mogano, trc bagni in 
maiolica rosa, due camerieri. 
due governanti, servizi di po-
saterie in argento massiccio). 
Trascorrera qualche settitna-
na nella villa affacciata sul 
golfo, poi il La roc risalpera 
verso Capri, dove Marzotto 
possiede altre due ville. Nella 
solare solitudine della Costa 
Smeralda « il contino >, come 
lo chiamano gli amici, cerche-
ra di rilassarsi (sci nautico, 
corse in motoscafo, barbecue 
sulla spiaqgia), di scordare i 
giorni della paura di \'o/da-
07io, all'inmo dell'anno, quan
do gli operai in rivolta abbat-
terono la statua di «papa ». 

L'estate dei miliardari co-
mincia propria qui — adesso 
e questa la prassi — sulle 
spiaggie bianchissime, le in-
senature fra le scogliere, le 
acque verdesmeraldo che ban 
dato il name alia casta. All'at-
tracco nella caletta di Porto 
Cervo. o all'ancora nel fon-
dale delle bate di Cala di Vol-
pe e Liscia di Vacca, dondo-
lano gli yacht e i panfili dei 
nomi piu prestigiosi dell'ari-
stocrazia del denaro. E' qui 
Gianni Agnelli, col suo poten-
tissimo G.A. Trenta da 150 
tonnellate; ed e qui, con il suo 
yacht personale, la moglie Ma-
rella. L'industriale Paolo Ma-
rinotti ha aperio i battenti del
la stupenda villa chiamata 
« Tranquilla *, dove si e siste-
mato insieme ad Ira Fursten-
berg. A frequentare una sera 
lo Sporting Club di Portoro-
tondo sembra d'essere in bor-
sa. Puntuale all'apertura di 
stagione e giunto anche il Lui-
sa II. lo yacht di Cesare Mer-
zagora. L'ex-president e del 
Senato ed attualtnente Presi-
dente delle Assicurazioni Ge-
nerali di Venezia, ne e disceso 
con la moglie, il figlio e una 
cagnetta nera chiamata Sylvie 
(proprio Sylvie, alia francese). 

Chi non ha la villa affitta 
per un paio di mesi un appar-
tamento al Cala di Volpe o al 
Pitrizza, i due favolosi alber-
ghi costruiti dall'Aga Kan 
(21.000 lire al giorno, a testa) 
ed ovviamente dotati di ogni 
confort: piscina, campi da 
golf, tennis, club ippico. Ar-
cbitettura a parte, al Cala di 
Volpe e al Pitrizza il < tono » 
lo danno le piccole cose, i 
dettagli. 1 posacenere, ad 
esempio, che reclamizzano 
nientemeno che < BEARD Ver-
rerie, porcelaine, argenterie-
Montreux» (che sarebbe poi 
un grande gioielliere svizze-
ro); e il sapone che trovate 

Sofia: e il Vietnam la grande passione 
che unisce tutti i giovani del Festival 

L'incontro dei delegati italiani con i sovietici e con i delegati della RDV — I vietnamiti « sanno tutto » 
Dal nostro corrifpondente 

SOFIA, 3 
Sofia pare fatta apposta per 

questo Festival. Verde dapper-
tutto, impianti sportivi nei par-
chi centrali delta citta, le prin-
cipali vie e piazze del centra 
pavimentate in piastrelle luci-
de come le sale da ballo. Qui 
tutto e sempre pronto per uno 
spettacolo o un ballo all'aper-
to. Tutto e passerella per lo 
strano difili cui il Festival ah. 
luogo ogni giorno: costumi di 
tutti i paesi. gruppi in divisa 
che sexnbrano scolaresche, gen-
te che sta improwisando con-
certi o pantomine, curiosissl-
mi tipi di isolati: uno con 
una corona in testa (un mo-
narchico di sinistra, forse), 
uno con duecento distintivi sul 
petto (gli ho proprio chiesto 
quantl erano). 

* 

Quello dei distintivi e uno 
dei traffici piu intensi del Fe
stival. C'e la corsa. Stanno a 
contrattare in capannelli fino 
a notte. La placca azzurra del
la delegazione italiana e quo-
tatissima, perche ce ne sono 
poche Vale da sette a dodici 
dei distintivi piu comuni. 

E' fiorita anche una moda 
attorno ai distintivi. I giovani 
se li appuntano in fila, come 
decorazioni militari, oppure 
archittettando fantasiosi dise-
gni. Le ragazze li dispongono 
per lo piu su un nastro che 
dl tollto al taoDO 

una spalla; con un richiamo 
al costume della vallata di 
Kjustendel. 

II primo minuto di un In-
contro tra un gruppo di giova
ni e uno di ragazze di diversa 
nazionalita se ne va sempre 
nel tentativo di stabilire in 
quale lingua si possa intavola-
re la conversazione. Poi si ac-
corgono che parlando ciascu
no la propria, a due a due. 
ci si pub intendere benissimo. 

L*italiano, che si trova dove 
meno te to aspetti, e sbucato 
fuori da dietro la macchina 
del caffe espresso al centra 
stampa, nei local! dellTJniver-
sita. Era il signor Giavondi, di-
pendente della ditta Scapola, 
di Pavia. Hanno piazzato nei 
diversi centri del Festival do
dici macchine cEtema*, sen
za impegno, a titolo dimostra-
tivo. tCiudnos, dicono i bul-
gari bevendo il nostro espres
so. Vuol dire « meraviglioso ». 
Le dodici macchine sono state 
acquistate. 

Mercoledl la delegazione ita
liana ha avuto il primo incon-
tro con un'altra delegazione, 
che e stata quella sovietica. 
Gli Italiani erano particolar-
mente contenU, ha fatto notart 
11 capo dalla delaoaloiiav 

pagno Quercini. E' stata una 
serata di fervida amicizia e di 
schietto entusiasmo. Cera qua
si tutta la segretena della 
FGCI sul palco della presiden-
za: Gianotti, Cappelli, Chiesa, 
Pliva, piii Cusi del PSIUP. Ma 
il presidente delle organizza
zioni giovanili sovietiche, Ia-
naiev, non ha dimenticato, nei 
suoi saluti. neppure i giovani 
compagni del PSU e i cattoli-
ci del dissenso (ha detto pro
prio cosl). Gli altri sovietici, 
sul palco, erano l'astronauta 
Alexej Leonov (Valentina Tere-
skova, impegnata in un altro 
In contro. e arrivata soltanto 
alia cena), la scnttrice ed eroi-
na Irina LevcenKo, il vice se-
gretario del Komsomol Pastu-
kov. I temi dei discorsi sono 
stati; solidarieta di sempre e 
solidarieta in atto, la Rivolu-
zione di Ottobre, il movimen-
to operaio italiano, la vittoria 
sul fascismo, la nostra guerra 
di liberazione, e poi la lotta 
della gioventii italiana e il 
grande aiuto delltTnione So
vietica per la causa del popo-
lo del Vietnam. « Non e un mi-
stero — ha detto Ianaiev tra 
l'altro, facendo scat tare tutti 
in un interminabile applau-
so — che i nostri giovani por
tano direttamen*e il loro aiuto 
sui campi di battaglia del Viet
nam come specialisti militari*. 

Quercini ha definito l'appog-
gio al Vietnam «il punto che 
oggi ci unisce soprattuttov. Ha 
ricordato che il ruolo del-
lTJnione Sovietica contro il 
fascismo, il nazismo e contro 
tutti gli attacchi dell'imperia-
lismo e stato decisivo ed ha 
tenuta aperta la possibllita dl 

lotta per la democrazia e il 
socialismo. 

Leonov, in un rapido inter-
vento, e stato felicissimo. Si 
e rifatto al *giu le mani dal-
I'Unzone Sovietica* degli ope
rai italiani nel 1917 e ha ag-
giunto: « Oggi, assieme, noi di
ciamo giii le mani dal Viet
nam e come dimostra la sto
ria, gli aggressori debbono te-
ner conto di questi slogans ». 

C'e un linguaggio e una tec-
nica del «grido> al Festival. 
AU'incontro con i sovietici la 
delegazione italiana e entrata 
in sala scadendo il suo grido 
abituale « Ho-Ci Min ». A meta 
dei discorsi s'e gridato «Le-
nini, To-glia-tti». Alia fine, 
ripreso dal vicesegretario del 
Komsomol, il grido e stato 
ancora quello iniziale di «Ho-
Ci-Min ». 

Nel meeting al Velodromo, 
contro la rinascita del nazi
smo, dove dominavano netta-
mente i bulgari, i cecoslovac-
chi e i giovani delle due Ger-
manie. i gruppi ingannavano 
l'attesa scandendo ognuno i 
propn slogans e 1 nomi dei 
propri eroi o beniamini: da 
Rosa Luxemburg a Dubcek. Si 
altemavano, oppure si scalma-
navano, in una specie di ga-
ra forsennata a superarsi. Poi 
quando l'urlo aveva raggiunto 
il grado della confusione asso-
luta scoppiavano assieme in 
un applauso coral*. 

II grido piu diffuso b 
« n Vietnam vinoera». Quao-

do viene scandito ritmicamen-
te da gruppi diversi, pero, ge
nera alcuni inconvenienti. I 
vietnamiti ne hanno una ver-
sione in tre sillabe * viet-nam-
than > e i bulgan, per esem
pio, quando ci si imbattono, 
hanno un bel correre per sta
re al ritmo: soltanto per dire 
vincera ne impiegano quattro. 

Valentina Tereskova e Ale
xej Leonov sono stati procla-
mati cittadini onorari di So
fia. 

Mechini e costretto a rila-
sciare autografi per la strada, 
come i divi. Gli fanno firmare 
i dischi. Non suoi: fa dei bei 
discorsi ma non canta. 

* 

La miss del Festival, eletta 
ieri, giomata della giovane, e 
la quindicenne bulgara Kresi-
mira Stojanova. Seguono una 
jugoslava, un'altra bulgara e 
una polacca. Non ha potuto 
partecipare al concorso la de
legazione della Guiana: ha un 
solo rappresentante, maschio. 

A 
Appunti sul secondo incon-

tro degli italiani. Con la dele
gazione del Fronte nazionale 
di liberazione al centra Viet
nam, stamane. I padroni dl 

casa presentano personaggl co
me la giovane Van Lm Vei. 
che con ventisei pallottole ha 
fatto fuori diciannove amen-
cani. Deve salire su una sedia 
per farsi vedere. La dottores-
sa Ciung Ti Kve, medico e 
combattente, ha abbattuto per-
sonalmente due aerei ameri-
cani; in un attacco il suo re-
parto ne ha abbattuti sei e 
catturati quattro piloti. An
che lei deve salire su una se
dia. Prende dalle mam di un 
altro compagno una immagi-
ne dell'eroe Nguyen Van Troi 
e se la issa al di sopra il ca
po. Le luccicano gli occhi. La 
delegazione del nord presents 
l'eroe Tai Vaman, dei difenso-
n della piccola isola di Con-
co (quattro bombe americane, 
finora, per ogni metro qua-
drato). Hanno abbattuto ven-
tiquattro aerei. 
Hanno elogi per l'coffensi-

va» della gioventii italiana a 
sostegno del Vietnam. Cono-
scono i nostri awenimenti. Ci-
tano Torino, Milano, Roma. 

Oliva si schermisce del ter-
mine • offensiva » e spiega che 
lo slancio della gioventii ita
liana e quanto essa ha appre-
so dall'eroismo dei giovani 
vietnamiti. Presenta gli altri 
dirigenti e dice che manca Pa-
drut perche e in galera. 

Sanno anche questo. i viet
namiti, e dicono di salutare 
Padrut e « gli altri» persegui-
tati dai tribunah e dalla po-
lizia. 

Poi sono abbracci. La paro-
la entusiasmo non regge. E* 
commozione. 

Ferdinando Mautino 

nel lavabo noit c un Palmolivc 
qualsiasi ma un € Cussons 
. Imperial Leather - Made in 
England >; e I'accappatoio az-
zurro c un Maiimount auslra-
liano di soffice spugna. 

Sono in pochi pero a non 
avere, in quest'incanto oella 
Costa Smeralda, la villa. Par-
liamo di miliardari, ben altra 
cosa dai ricchi, avremo modo 
di scoprirlo meglio in segutto. 
Ed e nei chiusi recinti delle 
ville, tutte con spiaggia pri-
vata, che i miliardari trascor-
rono normalmente gran parte 
della loro giomata. Li incon-
tratc la sera, al La Contra 
club o al Tiffany di Liscia di 
Vacca, al Su marineri di Porto 
Cervo. alio Sporting club. Si 
mangia aragosta, si beve 
« Chwas Blend > (un wishky 
da 18 000 lire la bottiglia) si 
orgamzzano gite « in barca » 
per il giorno do{X), verso Varci 
pelago della Maddalena o alia 
pesca d'alto mare, 1 conti di 
queste serate sono astrono-
mici. ma i miliardari non pa-
gano mai, non maneggiano 
denaro. Ed e questa la prima 
differenza coi ricchi. II miliar-
dario firma il conto, e poi pas-
sera I'amministratore a sal-
dare. Abbtamo visto firmare 
un conto di 214.000 lire per 
una cena di dodici persone, 
ma non crediate che sia un 
record, 

i Venite sulla Costa Smeral
da. Solitudine per gente di 
gusto » dice un depliant pub-
blicitario che VAgenzia Immo-
biliare dell'Aga Kan distribui-
sce attraverso U suo ugicio 
stampa. Karim ha comperato 
nel 1962 questa fetta nord-
orientale della Sardegna e 
I'ha trasformata in una specie 
di paradiso terrestre, ville, 
alberghi, Vattracco per gli 
yacht a Porto Cervo (con pre-
se dirette per Vacqua potabile, 
I'elettricita. il telefono) e una 
rete di strode panoramiche. 
L'idea era quella di offrire ai 
poveri miliardari. la cui tran-
quillita estiva sulle coste era 
ormai seriamente minacciata 
dal turismo di massa, un eden 
in cui ritrovarsi soli, lontani 
da ogni sguardo indiscreto, 
lontani dai rumori e dall'affol-
lamento. L'idea ha funzionato 
e quest'angolo di Sardegna 
s'e trasformato nella costa dei 
miliardari. Con il generoso 
contributo della Cassa del 
Mezzogiorno. che ancora ades
so sta terminando la costru-
zione di acquedotti e fognature 
nelle zone di Cala di Volpe 
orientate, Liscia di Vacca. 
Porto Quato ft lavori in ge-
sitone direlta, lmpresa ing. 
Alessandro Rossi, Roma » di
cono i cartelli). E vale forse 
la pena ricordare che a un 
centinaio di chilomelri da qui 
sorgono i paesi della Barbagia 
(come Orune, Orgosolo, Bitti) 
che fogne ed acquedotti nem-
meno se li sognano: la Cassa 
del Mezzogiorno ba di questi 
misteri. 

La villa di Marinotti e il 
cruiser di Agnelli hanno Vac
qua corrente (calda e fredda. 
nemmeno a dirlo), le famiglie 
barbaricine bevono dall'auto-
botte, quando arriva. Forse 
per questo la vicina Barbagia, 
tra i € clan > miliardari della 
Costa Smeralda. fa folklore. 
Nell'atrio del Cala di Volpe 
e dell'Hotel Cervo. le signore 
inguainate in seinlillanti abi-
ti-mare (casacca, pantaloni, 
collane di fiori al collo) lan-
ciano gridol'mi eedtati dinan-
zi al manifesto che reclamlz-
za una git a in c torpedone 
extra lusso > nei paesi del 
€ banditismo tradizionale >: si 
cbiitano i nuraqhe di Santa 
Teresa di Gallura e poi Olie-
na e Orgosolo. «O mio dio. 
che emozione! Tu ci vai. ca-
TVisrma? > — dice una (t una 
principessa Odescatchi) e 
un'altra risponde: «ilfa rf, e 
ci porto anche i piccinil », 

Qualche mattina, verso mez
zogiorno. nelle boutique di 
Porto Cervo incontrate Marel
la Agnelli, o Ira Furstenberg, 
o le signore Marzotto. Cico-
gna, Falk che fanno lo shop
ping. E' un altro modo per in-
conlrarsi. per essv-rci. L'esta
te dei miliardari non & soltan
to vacanza: ha le caratteristl-
che di un dovere di rappre
sentanza. Non £ neppure una 
mostra di simboli del presti-
gio, gente come Agnelli e Ci-
cogna non ne hanno bisogno: 
ma c'k una consueiudine, una 
specie di rito da rispettare, 
che £ poi la presenza suUa 
Costa Smeralda, ora che Ka
rim I'ha lanciata. Ci si fa ve
dere. ci si incontra. si sta 
insieme una settimana o due, 
poi si £ liberi di puntare la 
prora del vroprio panfilo do
ve si vuole, Ischia, Capri o 
Palma di Maiorca. le coste tu-
nisine. le Bahamas. L'estate 
dei miliardari ha vasti oriz-
zonti, persino Vincanto della 
Costa Smeralda £ solo un ptm-
to di parienza. 

Cesare D* Simon* 


