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La DC e la guerra americana in Indocina 

IL VIETNAM 
LICONDANNA 

Parlare di liberta in un comizio non costa nulla, ma i democristiani non hanno 
fatto un gesfo ne speso una parola conlro la barbara aggressione imperialist 
Solo la solidarieta dei comunisli ilaliani riscafla I'onore del nostro paese 

1 L'amore per la liberta non 
si misura con lo parole di 
una eampagna elettorale. La 
prova viene al momento del
le • scelte politiehe precise, 
quando non basta una frase 
ad effetto per dire da che 
parte si sta. Oggi nel mon
do c'e una pietra di para-
gone: il Vietnam. Si e pro 
o contro la liberta, sc si e 
pro o contro i vietnamiti. 
Non vi e artilicio retorico 
che eonsenta di sfuggire al 
dilemma. 
- Sbagliare non e possibile 
perche i vietnamiti hanno 
detto che cosa intendono 
per liberta nel • modo pin 
costoso e drammatico, ma 
anche meno equivocabile. Lo 
hanno detto, cioe, non con 
qualche dimostrazione e 
neanche con una semplice 
ele/ione, per quanto Iei*itti-
mi e rispettabili siano que-
sti mezzi, ma col sangue e 
con i sacrilici di una lotta 
armata che non avrebbero 
voluto e che pure combat-
tono da trent'anni. Dall'al-
tra parte non vi e stata so
lo una repressione poli/ie-
sca, per spictata che essa 
fosse, ma una guerra atroce 
condotta successivamente da 
tre fra le piu poderose po-
tenze imperialistiche (Giap-
pone, Francia e Stati Uniti) 
con una serie di opcrazioni 
militari, che per • la dispa
rity dei mezzi impiegati e 
gli strumenti rivoltanti cui 
si e ricorso, non hanno egua-
li nella storia. Altro che so-
vranita limitata! Siamo al 
ripetuto e codardo tentati-
vo di genocidio. 

Al di la dei fatti in se 
stessi nella loro brutalita, vi 
sono gli schieramenti nion-
diali. A proposito del Viet
nam il mondo e diviso in 
due campi. C'e chi e per i 
vietnamiti e chi e per i 
massacri americani. La divi-
sione e netta. Anche per 
questo, non e possibile sba-
gliarsi. Bastera guardare 
quali forze stanno da una 
parte e quali dall'altra. 

Un solco 
profondo 

Qualche giorno fa e stata 
la signora Indira Gandhi, 
primo ministro indiano, da-
vanti a un'assemblea di sin-
dacalisti asiatiei ad aecusa-
re « coloro che sono respon-
sabili del piu lungo e ot-
tuso conflitto dei tempi mo-
derni e deH'iiccisione di un 
numero infinito di innocen-
ti vittime civili, ivi compre-
si donne e bambini ». Poi ha 
aggiunto: « Una piccola na-
zione 6 stata capace di re-
sistere alia piu grande po-
tenza mondiale. Poteva es-
serci esempio piu glorioso 
dell'immortalita dello spiri-
to umano? Io sono certa che 
il popolo del Vietnam trion-
fcra in un futuro non mol-
to lontano». La signora 
Gandhi rapprescnta un par-
tito, un governo. un paese, 
contro i quali neppure i go-
vernanti italiani e la loro 
stampa hanno mai trovato 
gran che da ridirc, prcfe-
rendo assai spesso prcsentar-
li come esprcssione della 
via piu modcrala e apprez-
2abile di sviiuppo del « ter-
IO mondo ». 

Col Vietnam non ci sono 
solo Indira Gandhi e il po
polo indiano. Dal Bangla 
Desh, che ha appena trova
to la sua indipendenza, ai 
giovani stati africani, i con-
tinenti che hanno subito il 
peso del colonialismo sono 
tutti dalla parte delle tre 
naziont indocincsi in lotta. 
Si legga la stampa, anche 
la piii cauta, che si pubhli-
ca a Tunisi o a Ceylon non 
citiamo. come $i vede, nep
pure i paesi piu apertamen-
te antimpcrialisti del mondo 
Arabo o riell'Africa nera) e 
non si trovera altro che 
simpatia per i vietnamiti e 
disgusto per gli americani. 
Questi possono con tare al 
massimo sul silenzio compli
ce dei govcrni che essi man-
tengono al poterc; ma in 
quegli stessi paesi 1'opinio-
ne pubblica e contro di loro. 
' Anche in America i cam-
pi sono divisi da un solco 
profondo. Col Vietnam sono. 
fceninteso, Angela Davis, i 
r.egri che provano sulIa lo
ro pcllc I'oppressionc raz-
7iale, gli studenti c i giova
ni che rappresentano la mag-
giore speran/a c la migliore 
energia degli Stati I niti. Le 
notizic sullc loro manifesta-
zioni sono cronaca di questi 
giorni. Ma non ci sono solo 
loro. C*c tutlo uno schiera-
mento di opinione pubblica. 
che trova in Mc Govern, in 
Fulbright, in Mansfield i 
suoi portavoce. Non dicono 
nulla i suecessi di Mc Go
vern nelle elczioni primarie, 
quando ancora pochc setti-
manc fa egli era considcra-
to un candidate senza spe-
r; iza, ostcggialo dalla stcs-
fa macchina politico del suo 
partito? Questo schieramen-
in ha 1c sue ripcrcussioni 

in Europa e nel mondo. Sul 
nostro continente govcrni 
diversi, come quelli della 
Finlandia, della Svezia, del
la stessa Francia, non han
no esitato in questi giorni a 
schierarsi contro le imprese 
di Nixon. Sono dalla loro 
parte, del resto, giornali per 
i quali perlino la nostra co-
siddetta « classe politica» 
ha un suo provincial ri-
spetto, come il Monde, il 
New York Times, o 1'inglese 
Guardian. 

Colpevole 
silenzio 

Col Vietnam sono schiera-
ti infine tutti i paesi socia-
listi, dall'URSS alia Cina, 
da Cuba alia Jugoslavia. Su 
altri punti le loro divergen-
ze sono serie, gravi perlino. 
Ma, davanti a questa scelta 
di fondo, li troviamo tutti 
nello stesso campo. Essi 
danno ai vietnamiti il soste-
gno non di una semplice 
simpatia politica, ma dei 
mezzi bellici, finanziari, ali-
mentari, tecnici, senza i qua
li non potrebbero tener te
sta alia macchina militare 
degli Stati Uniti. Ogni spe-
culazionc che e stata fatta, 
anche da sinistra, per con-
trapporro questi paesi a pro
posito del Vietnam, e stata 
un'insidia preoccupante per 
i popoli indocincsi, ma non 
ha sinora dato nessun risul-
tato tangibile. I vietnamiti 
hanno potuto contare sulla 
forza del socialismo. 

Che cosa c'e invece dal
l'altra parte, dalla parte del
lo imperialismo americano 
cioe, se non contiamo i B-
52, le portaerei, il napalm, 
le bombc a sfera e le armi 
chimiche? E' perfino diflici-
Je rispondere. Non c'e una 
sola persona di cultura nel 
mondo, un'auiorita religio-
sa, un movimento politico 
di una qualche consistenza, 
che abbia voluto schierarsi 
apertamente con loro. Si e 
potuto dire giustamente che 
gli aggressori americani si 
sono via via isolati. Sono 
rimasti con loro — e vero 
— i fascisti, quelli di casa 
nostra e quelli di fuori, ma 
cio e nella logica delle co
se. Gli altri, perfino i go-
verni che non osano stare 
contro gli Stati Uniti, pre-
feriscono non dirlo troppo 
ad alta voce, fanno altenzio-
ne a non lasciarsi trascina-
re nella stessa avventura, si 
vergognano di queste loro 
vilta. 

Ecco quindi un'occasione 
assai limpida per scegliere, 
per mostrare la propria con-
cezione della liberta in mo
do chiaro, dichiarando da 
che parte si sta in una bat-
taglia che per posta ha pro-
prio la liberta e quindi non 
ha lasciato nesstino indiflfe-
rente da un capo all'altro 
della terra. Per le forze po
litiehe italianc la stessa 
eampagna elettorale dove-
va essere il momento di 
pronunciarsi. Essa si svolge 
in una fase di rinnovata an-
sieta intcrnazionale, che ha 
visto la guerra in Indocina 
infuriare nuovamente come 

nei periodi di sua massima 
asprezza e ha palesato tutta 
rinconsistenza delle soluzio-
ni a parole, con cui Nixon 
aveva cercato di addormen-
tare le coscienze. 

Era l'ora di dire una pa
rola ferma, tanto piu che in 
un'occasione simile non c'e-
ra neppure l'ipoteca dei ri-
serbi diplomatici, che un 
uomo politico pud invocare 
quando parla in sede di go
verno. Non un solo dirigen-
le democristiano, non uno 
solo dei loro giornali, ha 
sentito il dovere di farlo. 
Neanche davanti ai bombar-
damenti di Hanoi e di Hai
phong si sono mossi. Hanno 
preferito dare alia loro te-
levisione la consegna di ri-
spolverare la vecchia scioc-
ca versione dell'« invasio-
ne » nord-\ietnamita, ridico-
lizzata gia un anno fa, quan
do furono pubblicate a Wa
shington le « carte segrete » 
del Pentagono: quasi non 
sapessero che sono stati gli 
stessi americani, con la con-
tinua estensione del con
flitto, ad accomunare in una 
unica battaglia per la liber
ta non solo vietnamiti del 
nord e del sud, ma tutti e 
tre i popoli di Indocina, lao-
tiani, cambogiani e vietna
miti ormai uniti. Una volta 
di piu il loro colpevole si
lenzio non e neppure un ser-
vigio reso all'America in 
quanto tale, ma a cio che 
di piu aggressivo e odioso 
vi e in America, un atto di 
tradimento compiuto contro 
la parte migliore del suo 
popolo e perfino contro la 
parte piu sensata delle sue 
classi dirigenli. 

Anche nel pieno della 
eampagna elettorale Berlin-
guer ha sentito la necessi-
ta di recarsi a Parigi per 
dire ai vietnamiti la nostra 
solidarieta. E' un passo che 
riscatta I'onore del nostro 
paese. Per questo i vietna
miti e gli altri combattenti 
in Indocina riconoscono in 
noi comunisti i rappresen-
tanti autentici del popolo 
italiano, coloro che sono sta
ti sempre nello stesso schie-
ramento mondiale impegna-
to a battersi per la liberta 
della loro terra. 

Parlare di liberta in un 
comizio non costa nulla. Per
fino chi firmava manifesti 
per far fucilare i giovani 
italiani ha la disgustosa im-
prontitudine di pronunciare 
quel la parola davanti ai te-
lespettatori. Tutte le fanfa
re propagandistiehe dei diri-
genti democristiani e dei lo
ro giornali suonano inni re-
torici alia liberta. Poiche e 
davvero difficile rimprove-
rare a noi comunisti davan
ti al popolo italiano di ave-
re mancato al nostro dove-
re di uomini liberi, ci si rin-
facciano atti che sono stati 
commessi altrove. E \ a ben 
riflettere, il solo argomen-
to impiegato contro di noi. 
Ebbene, d'accordo: la liber
ta e indivisihile. Ma e pro-
prio questo che li condan-
na, questi nostri democri
stiani. La liberta oggi si 
esalta nel Vietnam: essi non 
hanno fatto un gesto, detto 
una frase in sua difesa. 

Giuseppe Boffa 

La macchina del potere democristiano nelle citta del Sud: Palermo 

la manmcazlDne del sacctewio 
Sotto etichette fantascientifiche la speculazione programma nuovi assalti ad aree vastissime 
Progetti che calano dalFalto scavalcando la Regione e i Comuni - Migliaia di appartamenti 
sfitti - Un dedalo di clientele, mafie e camorre al cui centro e la Democrazia Cristiana 

PALERMO — L'ora del pranzo in un cantiere edile 

Dal nostro inviato 
PALERMO, maggio. 

Piu si esaminano queste 
« cartelle cliniclie » delle citta 
meridionali italiane. piu si 
scoprono due essenziali ele-
menti: 1) i gruppi di pote
re democristiani hanno dato 
una organizzazione salda e ra 
zionale alio sfruttamento del
le risorse nelle sole direzioni 
del gonfiamento del settore 
terziario, dell'alleanza con la 
rendita dei suoli e specula-
tiva. del rapporto clientelare 
capillare in basso e solida-
mente ancorato al capitale 
pubblico in alto; 2) la chia-
ve di questo sistema elabora-
to e perfezionato in venti an-
ni. e rurbanistica: dalla ren
dita alia speculazione edili-
zia. dall'uso delle Universita 
come veri e propri «centri 
studi » per la speculazione. al 
disegno di citta « residenzia-
li » e fatiscenti. fatte di uffi 
ci (con relativi ingolfamenti 
centrali) e squallide perife-
rie. prive di qualunque strut-
tura eeonomica produttiva ca
pace di giustificarne l'abnor 
me espansione. deserte di ser-
vizi sociali e ricche di studi 
professional!. 

E vediamo che cosa sta per 
accadere a Palermo. II «vi 
cere > fanfaniano della Sici 
Iia occidentale. Gioia. ha pron 
ti dei piani che fanno vera-
mente venire i brividi Or
mai a Palermo citta resta po-
co da portare via. e piena di 
case come un uovo (solo il 
5 per cento e edilizia pubbli
ca. peraltro. un caso limite!). 
Anzi a Palermo le case avan-

zano, ci sono migliaia di ap
partamenti sfitti costruiti or-
ridamente, tutti uguali. in pa-
lazzoni appena divisi da viot-
toli fangosi e alti piu di die-
ci piani. Si badi che a Paler
mo gli indici di cubatura del 
Piano regolatore oscillano fra 
i 18 e i 21 metri cubi su 
metro quadrato. cifre da verti-
gine: significano dai 2500 ai 
3000 abitanti per ettaro. Co-
munque oggi gli appartamen-

_ti sono sfitti e cio' si deve 
alia sj)eculazione che nei bre-
vissimi periodi di attesa con 
cessi nel '62 e nel 758 prima 
dell'entrata in vigore delle 
leggi Mancini e anti sjsmica 
(restrittiva) si accaparro li-
cenze alia cieca e per tipi 
di appartamenti tali che. una 
volta costruiti entro i termi
ni fissati dalla legtie. risul-
tarono senza acquirenti per i 
fitti troppo alti Si tratta di 
oltre diecimila vani. mi dice 
il compagno Bonafede. archi 
tetto. 

Per dare ancora qualche da 
to su questa citta, riddta una 
sconcia miseria dallo scienti-
fico attacco della mafia poli
tica e clientelare. bastera ri-
cordare che in dieci anni si 
6 calcolato che il plusvalo 
re sulle aree ha superato il 
milinrdo: ba^t: ricordare che 
il Ceniro direzionale ipotiz-
zato (almeno uno. nerehe ce 
ne sono altri due di cui « si 
parla » e servono anche quel 
li a fare lievitare i prezzi dei 
pochi terreni rimasti) dovreb 
be sorgere nella zona di viale 
della Liberta: ma in questo 
« centro direzionale •» e previ-
sto l'insediamento di abitazio-

ni private per il GO per cen
to. Cioe sara un /into Cen
tro direzionale: gli uffici e 
gli assessorati regionali pre-
fen'scono invece restare nel 
centro citta (altro motivo di 
ingolfamento intollerabile del 
traffico) in appartamenti af-
fittati per decine di miliardi 
complessivi: e i « padroni di 
casa» sono personaggi ben 
noti, sono i Vassallo. i Cas-
sina e altri con loro. 

E vediamo ancora la figura 
di questo Cassina, perno di 
un sistema geometrico che si 
coliega a tutta una serie di 
altre strutture del potere: co
me le celle pentagonali di un 
alveare. II conte Cassina ha 
gia fatto i suoi affari (nulla 
da eccepire. naturalmente, vi
sto che erano Regione e Sta-
to a metterglieli sul piatto) 
nella speculazione urbana. Per 
di piu ha l'appalto della ma-
nutenzione delle strade e del
le fognature della citta. La-
sciamo pure andare i criteri 
che questo nobile gattoparde 
sco segue nel fare pulire le 
strade: basta girare un po' 
per le vie centrali e anche 
periferiche e subito si pen-
sa di trovarsi in qualche mi-
sero formicaio « casbah > afri-
cano o d'oriente. Ma c'e il 
fatto che il conte Cassina 
prende come appalto annuo 
per questo suo lavoro la ci-
fra — mi dicono — di dieci 
miliardi all'anno A Bologna 
lo stesso servizio comunale 
costa un miliardo all'anno: 
se h vero che la popolazione 
di Bologna e inferiore a quel-
la di Palermo, e anche vero 
che questa variazione e di un 

terzo circa, inentre la varia
zione della somma e ben di-
versa. 

II conte Cassina comunque 
guarda avanti e ora sta in-
serendosi ottimamente nel 
nuovo progetto palermi'.ano di 
cui dicevano, che i Gioia, i 
Lima, le banche, gli specula-
tori stanno mettendo a punto 
con il consueto aiuto dei lo
ro « tecnici » universitari e 
questa volta anche — ce ne 
duole — di alcuni • socialists 
Si tratta del « piano 2000». 

A descrivermelo fanno pre
stissimo. Si tratta di uno dei 
famigerati Piani territorial! di 
coordinamento (PTC) che — 
mi dicono alcuni compagni 
urbanisti e amministratori — 
restaurano 1'uso fascista del 
« piano •» calato dall'alto. Sca
valcando la Regione e tutti i 
comuni interessati (e quindi 
anche il Piano regolatore pa-
Iermitano di Lima e Cianci-
mino che ormai ha « frutta-
to » asli speculator!" tutto quel-
lo che doveva) questo PTC 
palevmitano va a interessare 
un'area vastissima: da Punta 
Raisi a ovest della citta fino 
a Altavilla che e a Est. dal 
mare a Sud fino a Monreale 
e alle Madonie a Nord. A ve-
dere sulla carta queste esten-
sioni (estese oeraltro anrhe 
oltre. verso Est. fino a Ce-
falii) viene 51 sudnre freddo: 
se per le ville Sperlinga. i 
viali Lazio. i famosi « giardi-
ni » di Palermo c'e stata una 
guerra mafiosa. con mitra che 
cantavano ogni settimana. 
questa volta che cosa acca-
dra? Accade intanto che la 
maggior parte dei territori in 

LINCONTRO LATINO-AMERICANO DI SANTIAGO DEL CILE 

Cristiani per il socialismo 
Duecento delegati, sacerdoti e laici, hanno dibattuto i temi dell'unita con le forze rivoluzionarie del continente - Dalla collaborazione con i marxisti 
la possibility di una «sintesi feconda » - « La nostra pratica politica non si puo dedurre direttamente dalla fede: sarebbe manipolare i l cristianesimo» 

Dal nostro corrispondente 
SANTIAGO, maggio 

Duecento delegati. sacerdoti 
e laici, pro\en:entj da venti-
sei paesi deH'America latina. 
e anche dall' America del 
nord e dallEuropa occiden
tale e orientate, hanno par-
tecipato al primo Incontro la-
tinoamericano dei cristiani 
per il socialismo svoKosi a 
Santiago a fine mese Ha par-
tecipato ai lavon il vescovo 
di Cuernavaca (Mess:co) Ser
gio Menendez Arceo 

La scelta della capitale ci-
Iena non e stata casuale Nel 
Cilv :nfitti. a un governo de 
mocnstiano con velleita rifor-
mistiche e succeduto un go
verno fornnto da un'alleanza 
di part:t: popolari. tra cui 
forze cattoliche, che sta co-
struendo le condizioni per un 
passaggio alia societa socia-
lista in questo processo un 
posto importante. forse deci 
sivo, gnioca il rapporto con 
le masse di lavoraton e ce-
to medio influenzal* dal par 
tito DC o. piu gcneralmente. 
dall'ideologia sociale fin qui 
elaborata dalla Chiesa. Le spe-
ranze apertesi nel popolo con 
la elezione di Allcnde a pre-
sidente indusscro nell'aprile 
'71 ottanta sacerdoti di Santia
go a eostituirsi in gruppo e 
a rendere nota una dichiara-
zione con la quale — come 
ha ricordato uno di essi. Oon-

zalo Arroyo — «si attacca la 
proprieta privata, il sistema 
capitalista. si manifesta Timpe 
gno di solidarieta col prole
tariate e con gli sfruttati, la 
fede in Gesu Cristo e si af-
ferma che l'analisi scientlfica 
del capitalismo dipendente 
del C:le porta a postulare il 
socialismo » Da allora gli ot
tanta sono cresciuti nel pae
se, tra di loro ci sono ora 
religiose e pastori evangelic! 
e si e costituito un « Segre-
tariato dei crustiani per il so 
cialismo» a ciii e dovuta la 
inizativa deH'incontro Iatinoa-
mericano. 

Carattenstica forse pnncl-
pale della riunione d: Santia
go e la chiarezza sul sigrn-
ficato politico concrelo della 
iniziativa e, alio stesso tem
po. il rifiuto di qualsiasi so-
Iuzione partitica: non si pro 
pone di costituire un nuovo 
« partito cristiano » sia pure 
di programma rivoluzionario. 
Ha detto in proposito il ve
scovo di Cuernavaca, parlan-
do come alto dignitario della 
Chiesa: « Sono certo che non 
veniamo come cristiani a cer 
care di forgiare un sociali
smo cristiano, giacche asso-
lutizzcremmo il socialismo e 
relativizzeremmo il cristia
nesimo, cosl come nel passa-
to abbiamo assolutizzato la 
civilta occidentale. o 1A demo
crazia o l'umanesimo o la 
stessa reliKione denomlnando-

li cristiani e abbiamo relati-
vizzato e impiccolito. anchilo 
sato il cristianesimo come pre-
senza vitale di Dio nella sto
ria. Per grazia di Dio credo 
che un solo sistema non ab
biamo osato chiamare cristia 
no. esplicitamente e diretta
mente. anche nei momenti di 
maggiore abiezione per 1'ideo-
logia crLstiana: il capitalismo. 
nel cui rifiuto oggi. sembra, 
siamo tutti d'accordo. ben-
che s: eludano le conseguen 
ze e si cerchino sotterfugi e 
mascheramenti per conservar-
lo. dissimulario o tollerarlo 
fino a confrontarlo ancora og
gi, come opzione possible, al 
socialismo Pero siamo stati 
suoi complici tanto nel dar 
forma al sistema come nel 
difenderlo e dobbiamo ricer-
care in che grado le noziom 
astratte della teologia cattoli-
ca abbiano avuto un'influen-
zi preponderante nello svi
iuppo dell'ideologia capitali-
stica e abbiano imped;to lo 
uso e l'accettazlone di altri 
strumenti di analisi della real 
ta...». 

In una conferenza stampa' 
svoltasi a meta dei lavori, il 
vescovo a proposito dell'espe-
rienza politica dei partiti dc 
in America latina, ha detto: 
« Respingo la denominazione 
Democrazia Cristiana. Si cor-
re il pericolo di assoiutizzare 
la democrazia e relativizzare 
il cristianesimo compromet-

tendolo in una forma deter-
minata di democrazia». In 
queH'occasione monsignor Ar
ceo ha riaffermato la sua con-
vinzione che il socialismo e 
Tunica via di uscita per i 
problemi dei paesi latinoame-
ricani. A una domanda sulla 
« contraddizione tra mancismo 
e cristianesimo» il vescovo 
ha detto che al colloquio tra 
il credente e Dio in nulla pu6 
opporsi il mancismo giacchfe 
CrLsto non detto norme di 
analisi della realta sociale e 
che rateismo non e 1'essen 
ziale del marx:smo. 

Su questa hnea si e mosso 
anche il gesuita Gonzalo Ar 
royo di Santiago restore del-
I'lncontro. il quale ha detto: 
«II cristiano ha chiaro che 
la sua pratica politica non 
puo dedursi direttamente dal
la fede. Sarebbe manipolare 
il cristianesimo come di fat
to lo fa la destra per fini 
contingent); sarebbe approfit-
tare del messaggio di Gesu 
Cristo convertendolo in ideo-
logia; sarebbe inoltre violen 
tare la liberta e la rag.one 
dell'uomo per costruire la sto
ria. II cristiano rivoluziona
rio nella vitalita della sua fe
de percepita come compro-
messo per la liberazione de
gli oppressi, come combatti-
mento per una societa piii giu-
sta e umana, utilizza le me 
dlazlonl della scienza e della 
teoria rivoluzionaria per prati-

care vie storiche alia sua azio 
ne unito ai lavoratori e ai 
popoli Iatinoamericani nella 
marcia verso il socialismo. 
La fede in se stessa non e 
socialista, perb implica uno 
sforzo permanente per rom-
pre le catene deH'oppressione 
ed edificare un mondo nuovo». 

La incorporazione massic-
cia dei cristiani alia lotta per 
il socialismo comporta, ha 
aggiunto padre Arroyo, uno 
sforzo della sinistra latinoa 
mericana perche si formino 
le condizioni propizie: cioe 
non men alleati transitori 
che si utilizzano per amplia-
re le basi di appogg.o dei 
partiti marxisti leninisti tra 
dizionali E' necessaria una 
apertura ai cristiani per quel 
che sono. visto che con i par
titi marxisti non c'e piena 
coincidenza filosofiea «Dalla 
collaborazione efficace tra cri
stiani e marxisti — ha con-
cluso su questo punto padre 
Arroyo — pub sorgere una 
sintesi feconda di posizioni 
teoriche che contnbuiscano 
alia unita reale dei lavorato
ri e della sinistra latinoame-
ricana». 

Solo un giorno prima del-
I'incontro si era svolto un 
interessantc dibattito nel-
1'Universita tecnica di Santia
go tra il vicepresidente della 
Democrazia Cristiana cilena 
Bernardo Leighton e II sena-
tore Volodia Tettelbolm 

membro dell'Ufficio politico 
del Partito comunista sul te-
ma: « Mancismo e cristianesi
mo*. Rileveremo qui alcune 
delle affermazioni del diri-
gente democristiano conosciu-
to come un sostenitore del 
«dialogo» con il govemo. «In 
Cile — egli ha detto — stia-
mo vivendo un'esperienza 
straordmana. Vediamo come 
una dottrina nuova vive l'e-
sperienza di realizzare i suoi 
propositi dentro i confini del
la democrazia tradizionale. E 
dunque vengono alia luce dif-
ficolta e limiti: appaiono I di-
fetti che gli stessi partiti 
marxisti riconoscono Molti di 
questi errori li abbiamo com
messi anche noi quando era-
vamo al governo. C'e consen-
so nella maggioranza della 
popolazione per la realizza-
zione di questo rinnovamento 
nella democrazia e non an-
dremo alle mani come degli 
idioti. Ci chiamano mol-
li perche dialoghiamo. perenfe 
parliamo con Salvador (Al-
lende). ma lo facciamo e lo 
faremo». Fedeli al messaggio 
evangellco e alia democrazia, 
ha concluso il dirigente dc, 
denunceremo gli errori. ma 
troveremo convergenze nei 
punti comuni di un proces
so di trasformazioni che cre-
diamo necessario. 

Guido Vicario 

terebsati sono in mano a uo
mini come il conte Cassina. 

Qual e I'« idea »? In sostan-
za un grande asse attrezza-
to che liquiderebbe tutta la 
Conca d'oro alle spalle di Pa
lermo; poi una lunga auto
strada a sbocchi « morti », 
dalle ultime propaggini della 
citta a Ovest fino a Altavil
la; verso 1'interno una gran
de zona di «verde attrezza-
to» che significa grandi al-
berghi, piscine, villette alia 
rinfusa (naturalmente sempre 
seguendo i rigorosissimi con
fini delle lottizzazioni priva
te). villaggi turistici; svincoli. 
sopraelevata palermitana, pia
no del porto. Fra Bagheria 
e Termini Imerese, Ceneren-
tola lontana. una modesta zo
na industriale; a Bagheria 
poi, il Policlinico, la citta de
gli Studi, la citta annonaria 
e sempre metropolitane di 
collegamento. Una torta pre-
ziosa da spartirsi. II fatto 
grave e che tutto questo av-
venga seguendo i mosaici de
gli interessi speculativi dei 
lottizzatori e senza ten»re in 
alcun conto sia i piani co-
munali, sia un piii organico 
e complesso piano territoria-
le regionale. 

Venendo da Roma, il PTC 
non e nemmeno reso pub
blico. non e discusso: solo 
che. volta per volta, i comu 
ni dovranno adattare i loro 
Piani regolatori a quelli so-
vrani del PTC. Gia ora sta 
avvenendo: naturalmente non 
si realizzano opere socialmen 
te utili. ma solo opere «pi-
lota ». quelle che servono a 
compromettere per sempre 
qualunque alternativa. Non si 
fece sempre cosi del resto 
in tutte le metropoli meridio
nali da Roma in giu? Si fa-
ceva la linea d'autobus nel 
deserto. poi la conduttura di 
acqua. poi una fognetta. una 
strada e tutti i terreni in 
mezzo decuplicavano o cen-
tuplicavano il loro valore. Ec
co: ora questo a Palermo ver-
ra fatto in proporzion: di 
centinaia di chilometri. 

A gestire questo piano per 
ora sara Gioia, potente a Ro
ma quanto a Palermo e per 
questo gia in lotta sorda e 
dura con Lima. La parola 
d'ordine e quella del c turi-
smo * e del « tempo Iibero »: 
prive di strutture produttive, 
prive ormai di retroterra agri-
colo. depredate dalle risorse 
naturali e potenziali. queste 
citta devono quindi diventa-
re culle di servizi che servo 
no ai servizi. di impiegati che 
lavorano per dare lavoro a se 
stessi, di terziario che produ
ce terziario in una prospetti 
va ossessiva di « centri dire 

zionali » e infine, ora, di « tern 
jx) Iibero v per una popola
zione che per lo piu deve 
emigrate o fare la fame da 
disoccupato. 

Questo e quindi il disegno 
che per i! momento. compli
ci i socialibti almeno a Pa
lermo, ha bloccato l'azione 
del nostro partito per discu-
tere il problema degli indici 
di cubatura palermitani al Co-
mune; che blocca ogni possi
bile miglioramento del fami-
gerato P. R. Lima - Cianci-
mino: che garantisce nuovo 
potere alia peggiore DC. e 
alia mafia. La cosa che sem-
bra importante sottolineare e 
che ci troviamo di fronte a 
una strategia molto simile e 
parallela a quella che neeli 
anni cinquanta e soprattutto 
sessanta diede il via alia fa-
mosa politica dei « poli » di 
sviiuppo industriale: cioe la 
terziarizzazione e insieme lo 
accentramento urbanistico al 
Sud. non e piu frutto di cans 
e dilettantismo ma di piani-
ficazione in funz;one di inte
ressi privati e clientelari. Og
gi per questa via si cerca 
di creare una maglia salda 
di potere piramida'e. convo-
gliando e sterilizzando — sia 
produttivamente che politica-
mente — una mas-a di po
polo meridionale di cui si 
teme la presa di co>cien2a 
e la ribeilione E' una mac
china gigantesca die va met-
tendosi in moto sotto i no 
mi fantascientifici dei vt pia
ni >. siano detti ^ 2000 * o sia 
no detti « ottanta * 

A Napoli ho trov.ito la stes 
sa situazione. A Catania sta 
avvenendo come a Palermo e 
a Napoli. La DC c nata sot
to il segno dolla Immnb:I;a-
re vaticana e della specula
zione ed;Iiz;a. non bisogna 
scordarselo: da li ha tirato 
fuori soldi, banche. cl.enteh-
smi. mafie. camnnr Di li ha 
mosso per coinvoteore come 
complici cert: pr<'ress:nn;sr:. 
« baroni t univers;tar:. t.rapie-
d:. sjK*ruInton. oraan; drllo 
Stato a osni livcllo. 

E' a questa Mraiej-a >V-
occorre risjKinderf v pr<»prio 
in Sicilia la r;sp.K'a drl n-"> 
stro partito e statn rMrt:rn-
larmente robu>ta cluamanir 
non a lotie settiraii o *epn 
rate, ma a una lotta di po 
polo che significa mpnMg 
complcssira a un dis^eri" rn-n-
plessiro che il arande capi
tale privato e pubb!:c<> (mol 
to pubblico. nel Sud) va por-
tando avanti con mdi.'hbi 
successi clientelar: e dram 
matici falliment. c^in">m:ri. 
sociali. politici 

Ugo Eaduel 
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