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Dichiarazioni di intellettuali non iscritti al PCI 

Per i comunisti 
Altre adesioni alia battaglia elettorale del .Partito 
Interventi di Claudio Abbado, Bruno Canino, Piero Fa-
rulli, Alfonso Gatto, Maurizio Pollini, Dario De Martis 

Pubblichiamo nuovi interventi di adesione alia battaglia elettorale 
del PCI da parte di personality della cultura che fanno seguito alia 
dichiarazione degli intellettuali non iscritti al Partito apparsa sul-
I'Unita di domenica 23 aprile. Di altri interventi daremo notizia nei 
prossimi giorni. 

Claudio Abbado 
Direttore d'orchestra 
e Direttore 
stabile della Scala 

II nuo voto al Partito Co
munista Italiano c un voto 
antifascista. cd 6 contro la 
minaccia reazionaria die pesa 
oggi sul nostro paese. Ma e 
nello stesso tempo un voto 
positivo, perche si attui una 
svolta politica, domocratica. 
che apra la via alia trasfor-
mazione della nostra societa 
e dello Stato. in senso progres 
sista. Ci sono grandi riforme 
che attendono da troppo tem
po di essere realizzate. la ri-
forma della scuola. della giu-
stizia. dell'assistenza medica. 
le fondamentali riforme socia-
li che garantiscano la casa. il 
lavoro. la piena occupazione. 
Per fare queste e tante altre 
cose che finora non si sono 
fatte, bisogna cambiare radi-
calmente la situazione, e dun-
que liberarsi dai condiziona-
menti che pesano sullo Stato, 
dai centri di potere economi-
co e religioso. dai sottogover-
no, dalle complicita interna-
zionali. Penso infine che si 
debba creare una situazione 
in cui lo sviluppo della cultu
ra, la liberta di espressione. 
il pieno spiegamento delle 
energie intellettuali, I'informa-
zione, non conoscano piu le 
limitazioni che oggi vengono 
in troppi casi, imposte. Perche 
si arrivi a tutto questo, an-
che il 7 maggio votero PCI. 

Bruno Canino 
Pianista e compositore 

II voto per il Partito Co-
munista, in queste prossime 
elezioni non e soltanto un vo
to disinteressatamente antifa
scista in un momento in cui 
tutti inalberano la loro ban-
dierina antifascista soltanto 
per battere la concorrenza di 
destra: ma e soprattutto un 
voto che. per la prima vol-
ta in Italia, offre la splendi-
da concreta possibility di es 
sere utilizzato subito. ai fini 
di un mutamento netto (e de-
finitivo) della vita italiana: 
per la fine delle disuguaglian 
ze e del malcostume politico 
e amministrativo. per una or-
ganizzazione finalmente civile 
del nostro lavoro. insomma ai 
fini di un inizio di quella che 
comunemente si chiama I'edi-
ficazione del socialismo. Se 
la DC sara battuta (ed e la 
DC il nemico da battere: il 
Msi funge soltanto da spaurac-
chio) e se le sinistre saran-
no unite, tutto questo potra 
essere conquistato: ed e una 
occasione che stavolta biso
gna assolutamente cogliere. 

Piero Farulli 
Violista 

Voto Partito Comunista Ita
liano perche credo che in que
sto momento particolare sia 
primo dovere di ogni demo 
cratico rafforzare. nel modo 
che ritiene piu giusto. lo schie-
ramento antifascista. II mio 
voto e pero anche diretto a 
fare avanzare la politica di 

piogresso e per le riforme di 
struttura, sociali, economiche. 
culturali, portata avanti dai 
movimento dei lavoratori, e in 
primo luogo dai comunisti. 
Oggi bisogna che in Italia le 
cose cambino. che la demo 
crazia cresca. che le classi 
lavoratrici abbiano ricono 
sciuti i loro diritti sociali e 
umani, che esse diventino la 
guida del Paese. Ma tutto cio 
potra avvenire soltanto se con 
decisione sara stroncato il fa 
scismo, se il MSI trovera di 
fronte a se la grande forza 
popolare capace di ricacciar-

10 nel suo isolamento nostal-
gico. se la democrazia cristia-
na che ai fascisti, alia loro 
violenza, ai loro disegni ever-
sivi. ha dato spazio e soste-
gno. alia ricerca di una fu-
tura collaborazione del resto 
gia di recente messa in at-
to, sara duramente battuta. 
Votando comunista, so di vo-
tare per queste cose. 

Alfonso Gatto 
Poeta 

Per motivare il mio voto ai 
comunisti — che e stato qua
si sempre — una volta sola 
no — il «mio voto *> daila 
Liberazione in poi — mi ba-
sta 1'allegria di farlo, il mio 
contento di andare a piedi al
ia sezione elettorale col figlio 
che vota per la prima volta, 
e vota come me — o, me-
glio, vuol sentirlo, io voto co 
me lui —. Mi basta la pazien-
za di mettermi in fila e di 
sentire sulla pelle chi mi e 
piu vicino e chi mi e piu lon-
tano (per faccia. per pensie-
ri, intendo, e i pensieri sono 
tutti sulla faccia). E l'emozio-
ne dell'uomo buono, che si 
sorprende nel suo diritto di 
valere qualche volta, non con-
ta? E' una allegria interio-
re. propria della buona co-
scienza. E' l'allegria esterio-
re di scegliere la liberta che 
ci corre avanti. ci precede. 
per quel voto. che e un voto 
di liberazione per i nostri sen-
timenti. per i nostri risenti-
menti. per i nostri giudizi. 
per i nostri pensieri. 

Lo sanno tutti I comunisti 
piacciono al cielo. agli alben. 
alle donne. ai bambini. alle 
belle giornale. hanno addosso 
un buon odore d'aperto. Chi 
11 vede * un pericolo t>. chi h 
vorrebbe * in pericolo * non 
avra mai il tempo di ravve-
dersi. dovra fare i conti con 
la realta che ci sono. che ci 
debbono essere, e proprio per 
dare un senso alia liberta. al
ia vita, alia speranza. alia 
pace, parole che si npetono 
e che non sarebbero piu di 
questo mondo se. a dirle con 
verita. a farle pulite. non ci 
fossero i comunisti. gli unici 
cristiani di oggi capaci di ve-
dere il « prossimo >. gli altri, 
e non soltanto se stessi. 

Votare comunista significa 
scegliere. oltre ai propri ami-
ci. anche gli avversari, gli in-
terlocutori: significa sceglier-
li ancora nel gruppo del pro
prio sangue. E i fascisti? A 
difenderli. a valersene. ci pen-
sano i democristiani e i loro 
affini di destra e di centro 

destra. e contro tutto il mon
do oporaio, contro tutta la 
cultura, dai cattolici a noi. 
Per combattere i fascisti ba
sta l'igiene: ma bisogna esse
re puliti per averla. 

In un mondo italiano cosi 
divertente (basta pensare e 
tutti gli impuniti che confida-
no d'essere creduti sulla pa-
rola) c'e da prendere sul ?e-
rio soltanto la storia. e chie-
derle cosa siano stati per 
l'ltalia i fascisti, i monarchici. 
i popolari, i riformisti, i cro-
ciani: cosa siano stati i co
munisti e quanto loro debba 
una patria onorata. 

Ci sono molti generali imbe-
cilli. molti strumenti di pote
re, funzionari, magistrati, 
giornalisti, educatori. degrada-
ti e corrotti: ma ci sono an
che. e piu numerosi per for-
tuna, italiani seri. ligi al do
vere. alia competenza, all'one-
sta. come Io sono gli operai e 
i contadini. Non tutti votano 
comunista. Io so. ma i comu
nisti esistono. lottano. si mol-
tiplicano. si rafforzano anche 
per loro. sapendo che ci sono 
per salvare una patria co 
mune. 

Maurizio Pollini 

Pier Paolo Pasolini 
Emprismo eretico 
A che punto reale della sua 
storia e la lingua italiana? 
Come si possono descrivere 
te tecniche letterarie? 
Che cosa e linguisticamente 
P cinema? ~~ 

' 308 pagine, 4000 lire 

Garzanti 

Pianista 
Votero PCI per questi mo-

tivi: 
1) sono convinto che e im

possible in Italia una politi
ca di rinnovamento volta a 
trasformare la societa, senza 
l'apporto determinante del 
Partito comunista italiano, 
unica forza capace di contrap-
porre alia reazione organiz-
zata. un'azione risoluta e re-
sponsabile, ponendosi all'avan-
guardia nelle lotte operaie e 
studentesche, e nella denun-
cia di ogni rigurgito di destra: 
considero infatti il complot-
to SIFAR del 1964. le bombe 
del 11)69, il tentativo di col-
po di stato Borghese. la mor-
te di Feltrinelli. l'ultima bom-
ba inesplosa di Torino, come 
parte di un preciso piano di 
ispirazione fascista: 

2) penso che sia necessa-
rio prendere una posizione ri
soluta nella lotta mondiale 
contro rimperiahsmo: non 
pud piu essere tollerata l'ipo-
crita complicita di fatto del 
governo italiano con la crimi-
nale politica degli USA nel 
Vietnam (per citare solo 
1'esempio piu clamoroso): 

3) sono completamente d'ac-
cordo con la « via italiana al 
socialismo», soprattutto nel 
senso che il nostro Paese do
vra porsi al di fuori di qual-
siasi blocco militare: 

4) considero la vittoria del 
socialismo un fatto storico 
inevitable, per la costruzio-
ne di una societa senza dif-
ferenze di classe. in cui i cit-
tadini. liberati dallo sfrutta-
mento del capitale. prendano 
democraticamente tutte le de-
cisioni politiche: una societa 
che eviti d'altronde ogni in-
voluzione autoritaria o buro-
cratica. e in cui la critica. 5a 
discussione. le posizioni mino-
ritarie vengano pienamente 
accolte contribuendo a creare 
un nuovo. hbero rapporto tra 
tutti gli uomini 

Dario De Martis 
Ordinario di Psichiatria 
all'Universita di Pavia 

Sono Iieto di dare la mia 
adesione alia dichiarazione de
gli intellettuali non iscritti a! 
Partito. comparsa suli'Unita 
del 23 aprile. Reputo che mai 
come in questo momento sia 
indispensabile nbadire un vo
to democratico contro la ri-
sorgente protervia fascista ed 
i rigurgiti clerico moderati. 

Altre adesioni 
Altre adesioni sono giun-

te da: 

Antonio Capizzx - Incancato di 
Filosofia teoretica, Univer
sita di Roma. 

' Fauslo Curi - Incaricato di 
, letteratura italiana moder-

na e contemporanea, Uni
versita di Bologna-

Angelo M. Piemontese - In 
caricato di Lingua e lette
ratura persiana. Universita 
di Roma. 

Carlo Pinzani - Libero docen-
te di Storia contemporanea. 
Universita di Firenze. 

Luigi RosieUo - Ordinario di 
Linguistica generate. Uni-

w ^ versita di Cagliari. 

La macchina del potere democristiano nelle cittai del Sud: CATANIA 

I f MUE MAN I KtT AGRA RW 
Uno classe reazionaria, avida e avara detiene tutte le leve del comando - II ricatto ai luogotenenti dc - Ipertrofia del 
settore terziario e cieca speculazione edilizia - 1 5 0 miliardi per opere pubbliche non spesi - Cantine al posto delle scuo-
le, garages per la facolta di Scienze politiche - Su 390 mila abitanti 289 mila sono classificati come « non professional! » 

Dal nostro inviato 
CATANIA, maggio. 

Tomasi di Lampedusa ce-
lebro di Palermo, i balli e i 
fasti aristocratici: Vitaliano 
Brancati, con feroce sarca-
smo, colpi al cuore la borghe-
sia di Catania. Difficile di 
menticare quei passeggi lungo 
via Etnea. quel gallismo goffo 
del «Bell'Antonio», quel 
mondo di vecchie zie, di an-
sie puritane, di bigotti<-mo 
odoroso di incenso e cannoli 
con i canditi. 

In un sondaggio all'indoma 
ni del voto del 7 giugno 1971 
che vide i neo-fascisti diventa 
re il primo partito della citta. 
seguiti di pochissimo dalla 
DC. ci fu un settimanale che 
ando a domandare alia gente: 
« Perche questa volta ha vota-
to per il MSI? ». Le risposte 
erano impivvedibili: * Perche 
mia figlia porta la minigon-
na e non riesco a proibirglie-
lo J>. « Perche la citta e tutta 
sporca». « Perche ci sono 
troppe automobilb e cosi via. 

II fondo psicologico della Ca 
tania borghese e rimasto quin-
di in sostanza uguale a quello 

dei tempi di Brancati e 
su quel guazzabuglio di senti-
menti ottocenteschi. da Sici-
lia antica e chiusa, vagamen 
te oscurantista ha sempre fat
to buona presa una classe di-
rigente estremamente reazio
naria e insieme molto piu 
autonoma e salda economica-
mente che in qualunque altra 
« metropoli » del nostro Sud: 
vota per la DC o. in atto di 
sfida e punizione alia DC del 
centrosinistra. vota MSI (co
me avvenne nel '71), a sua 
piacere. II nocciolo della crisi 
di Catania oggi — e in pro-
spettiva. se le cose non mu-
tano — e tutto qui. Era un 
tempo la « Milano della Sici 
lia » ma oggi segna il reddito 
pro capita piu basse rispetto 
alle altre province siciliane. 
seguita solo da Agrigento. Un 
reddito di 537 mila lire-anno 
(la media siciliana e di 594 
mila lire e quella della Lorn-
bardia di 1.424.000 lire). 

Gli investimenti industriali 
sono confluiti al « polo » sira-
cusano e invece di collegar-
si a quello sviluppo determi-
nando un autentico «territo-
rio » di induzione industriale. 

Catania e rimasta tagliata 
fuori, chiusa nei confini delle 
concezioni economiche e cultu-
ral-politiche assegnatele dalla 
avida e avara classe dirigen-
te borghese locale. Per contro 
il « polo » siracusano si 6 alli-
neato — complice il capitale 
pubblico — alle altre catte-
drali del deserto meridionale. 
producendo semilavorati che 
vanno a dare lavoro e indu 
strie al Nord. 

Le vecchie 
famiglie 

La grossa borghesia catane-
se mantiene, dicevamo, carat-
teristiche diverse da quella 
sorta caoticamente e di recen
te nelle altre citta meridiona 
li sull'onda della speculazio
ne edilizia e degli inesauribili 
finanziamenti pubblici desti-
nati a alimentare solo quel
la speculazione, il clienteli 
smo, il gonfiamento artificioso 
del settore terziario piu paras-
sitario. A Catania la vecchia 
agraria, trasferendosi in cit

ta, ha mantenuto sempre una 
sua fisionomia precisa. Quan-
do altrove 1'agraria lascio i 
feudi travasando di colpo e 
affidando ai politici locali i 
capitali nella speculazione sui 
suoli urbani (cosi fu a Paler
mo. a Reggio Calabria, a Ba-
ri), a Catania la linea segui
ta fu diversa. Diverse innanzi-
tutto le eolture, da sempre 
pregiatissime nella piana, e 
quindi diversi i redditi. II 
grosso del capitale agrario poi 
si e concentrate e si e orga-
nizzato da solo in industria 
agricola, industria di trasfor 
mazione: basli ricordare i Sol-
lima o i Puglisi-Costantino i 
cui succhi di frutta o agrumi 
o latte invadono con etichet-
te proprie tutta la Sicilia. 
Un'agraria quindi che si e 
mantenuta su sue basi auto 
nome, evitando la dipendenza 
assoluta dai potere centrale 
o locale e 'lall'intervento pub
blico di sostegno 

Ne e nata l'« isola » politi-
camente chiusa, in graclo di 
ricattare anche la DC e nel 
contempo capace di bloccare 
qualunque tipo di espansione 
moderna della citta e del suo 

L'ONNIPOTENTE FBI DI HOOVER 

Un agente del FBI durante un'esercitazione di tiro 

LIMPER0 DEL POLIZIOTTO 
Gli inquilini della Casa Bianca andavano e venivano, ma Hoover restava inamovibile • Adesso anche 
lui se ne e andato, ma resta I'apparato di repressione che e stato il piedistallo del suo lungo potere 

Edgar Hoover non 6 piu il 
capo del FBI. A pensarci be
ne, la vera notizia b questa, 
non tanto quella che sia mor-
to. Solo la morte poteva to-
glierlo da quel posto. I presi
dent! degli Stati Uniti non 
erano in grado di farlo. Ep-
pure. il presidente e ritenuto 
dai suoi concittadini l'uomo 
piu potente della Terra. 

Semmai si dovesse cercare 
un esempio classico per illu-
strare in un manua'.e di di-
vulgazione marxLsta la verita 
che dice quanto limitata sia 
ogni democrazia borghese, d a 
ve il potere di classe e ga-
rantito, al di la di ogni vi-
cissitudine politica, dai per-
manere della macchina re-
pressiva dello Stato e dei suoi 
inamovibili apparati, forse 
nessuna vicenda potrebbe es
sere piu calzante di quella 
che Hoover ci ha posto sotto 
gli occhi per quasi mezzo se 
colo. 

Gli Stati Uniti sono una 
democrazia borghese, che ha 
avuto e per certi aspetti pud 
ancora avere moment: di 
grandezza, Non e questo che 
dobbiamo o possiamo nega-
re. II punto e un altro. I 
president! degli Stati UniU 
vengono eletti sotto gli occhi 
di tutti. Ne sono cambiati ot
to da quando Hoover era di-
ventato qualcuno: nomi oggi 
taJvolta dimenticati, che met-
terebbero forse in imbarazzo 
un candidate aU'esame di sto
ria, Coolidge, l'omonimo Hoo 
ver, il grande Roosevelt, poi 
Truman, Eisenhower, Kenne
dy. Johnson e infine Nixon 
Gli inquilini della Casa Bian 
ca andavano e venivano. Ed 
gar Hoover restava: intocca-
bile, perch6 — a modo suo — 
piu potente dei pTesidenti. 
Eppure, nessuno lo aveva 
eletto e nessuno lo control-
lava; la sua strada al potere 

era stata misteriosa, spietata, 
efficace. 

Non e da dire che qualche 
presidente non abbia tentato 
di sbarazzarsi di lui. Questo 
poliziotto era diventato inco 
modo anche per loro. Velleita 
di disfarsene erano quindi 
inevitabili; ma poi tutti vi 
hanno rinunciato. II motivo e 
quello che in un libra di Vic
tor Navasky, dedicate in gran 
parte al conflitto che aveva 
opposto Hoover a Robert Ken
nedy. quando questi era mi-
nistro della giustizia. viene 
sintetizzato cosi: nel FBI era 
stata a incoraggiata la tenden 
za, che gli studiosi delle so
cieta total itarie hanno colto 
in ogni polizia potente, ad ac-
cumulare dossiers segreti co
me strumento per controllare 
la societa e intimidire il dis-
senso» I dossiers di Hoover 
non riguardavano soltanto gli 
oppositori in America, ma an
che gli uomini politici al po
tere. compresi i president!. 
Era cosa largamente risapu-
ta. II giornalista Jack Ander 
son stava cercando adesso di 
rivelarla al piu gran pubblico 
per fame uno scandalo na-
zionale 

Esemplare e proprio la vi
cenda del contrasto fra Bob 
Kennedy e Hoo%'er. In teoria 
il secondo doveva essere un 
semplice subordinato del pri
mo che per legge, in quanto 
attorney general (carica che 
viene equiparata a quella di 
ministro della giustizia ma 
che negli Stati Uniti corri-
sponde in realta a un dica-
stero degli Interni) era il 
suo capo. In piu era il fra 
tello del presidente. Alia resa 
dei conti fu Kennedy a do-
ver scendere a pattl con il 
poliziotto. Kennedy per moti-
vi di popolarita voleva com
battere la mafia e il gangste-
rismo. Hoover gli rlsponde-
va che la maAa non esiste 

(sono tutte notizie che si ri-
trovano nel libra, gia citato, 
di Navasky). Egli invece vo
leva registrare le conversa 
zioni telefoniche di Luther 
King, poiche — diceva — il 
leader negro era frequentato 
da un a comunista segreto ». 
che poteva influenzarlo a da 
parte dell'URSS». Kennedy 
dovette autorizzarlo a proce-
dere in questo sporco affare. 
nello stesso tempo cercando 
di far sapere a Luther King 
che gli agenti del FBI gli 
stavano alle calcagna. In 
compenso Hoover promise di 
sorvegliare pure i telefoni dei 
mafiosi. 

La storia dell'agente a co 
munista» era naturalmente 
pura invenzione. In compenso 
Hoover fece mettere micro 
foni nelle stanze di albergo 
dove King si fermava, per 
utilizzare contro di lui infor 
mazioni sulla sua vita priva 
ta, che tento poi di sfrut-
tare in pubblico nel tentati 
vo di denigrare il leader ne 
gro (tutte cose che Kennedy 
non pare avesse autorizzato). 
Quanto alia lotta contro il 
a crimine organizzato » non se 
ne parld piu, appena Kenne
dy dovette andarsene dai suo 
posto. 

Adesso i necrologi, specie 
in America, vorranno presen-
tarci Hoover e il suo FBI co 
me strumenti di lotta contro 
le bande criminali. Per dif-
fondere questa leggenda ci 
avevano ammannito film e li 
bri. Nixon ne ha gia fatto un 
suo motivo di propaganda. 
Storie. Dopo mezzo secolo di 
impero hooveriano la malavi-
ta americana e piu prospera 
che mai. Quello che accadde 
con Robert Kennedy e Luther 
King, entrambl finitl come 
sappiamo, non e che un caso, 
uno dei tanti, anche se fra 
1 piu not! e clamorosl, della 
resistlbile ascesa del Gran po

liziotto. La sua forza, la vera 
arma del suo permanente ri
catto, era la paura del dis-
senso radicale, che da decen-
ni non ha mai abbandonato 
le classi dirigenti americane. 

Lasciamo stare gli aneddoti. 
anche se non ne mancano. 
perfino di assai picganti. I 
nemici con cui Hoover ha 
combattuto non erano gang
ster, anche se in qualche mo
mento pure la lotta contro 
alcuni di loro gli e stata uti
le (ma era ormai cosa Ion-
tana). Erano invece i a ros-
si», ovunque essi fossero, nel 
Partito comunista prima di 
tutto, ma non solo in quello: 
chiunque, pacifista, sindacali-
sta radicale, intellettuale pro-
gressista, militante deireman-
cipazione negra, studente con-
testatore, esigesse cambiamen-
ti profondi nella societa ame
ricana, era un awersario da 
combattere con qualsiasi mez
zo. Tutti ricordano, perche e 
il caso piu recente, quasi un 
>T testamento» di Hoover, la 
persecuzione contro i fratel-
li Berrigan e gli altri reli-
giosi cattolici di sinistra. Non 
dimentichiamo che poco pri
ma i suoi agenti avevano 
sterminato a freddo qualche 
decina di dirigenti delle «pan-
tere nere». 

Hoover adesso e morto. Ma 
la macchina repressiva da lui 
creata resta. Non sappiamo 
in che mani finira. Quel che 
Nixon ha fatto sinora proprio 
nei confront! della polizia e 
della giustizia non e certo 
rassicurante. E* Tonnipotenza 
del FBI, piedistallo del tro-
no di Hoover, che andrebbe 
colpita. Una gran parte del-
1'opmlone americana ne 6 
consapevole. Ma una simile 
operazione non sembra rien-
trare nei calcoli del presi
dente. 

Giuseppe Boffi 

territorio. Infatti il ricatto ver
so la DC, in senso reaziona-
rio, serviva solo per mante-
nere privilegi e nel contempo 
per garantire ai possidenti an
che il controllo dello sviluppo 
urbano. E proprio per questo 
la differenza strutturale della 
classe dominante rispetto a 
quella di altre citta meridio-
nali, non si e riflessa in alcun 
modo nel tipo di sviluppo e 
nel disegno della citta. Qui 
non c'o un re assoluto come 
Gava a Napoli, non c'e un 
vicere investito del potere co
me Restivo ieri e Gioia oggi 
a Palermo: qui ci sono le 
vecchie famiglie che coman-
dano facendo muovere i poll 
tici come agenti politici e am-
ministrativi, gestendo un loro 
giornale, la <r Sicilia ». che se
gue una linea decisa da loro: 
facendo votare per il MSI nel 
1971, per esempio, e suggeren-
do oggi di nuovo la DC. Le 
« piramidi > di potere che ab-
biamo trovato a Napoli e a 
Palermo sono qui soltanto 
quindi invertite: una delle 
punte di base e ora vertice, 
ma la piramide e la sua fun-
zione restano identiche. 

Priva di industrializzazione 
propria — l'ATES elettronica 
con i suoi 2.000 operai e tutto 
— con una agricoltura che 
per i caraiteri di specializza-
zione e di verticalizzazione 
monopolistica delle industrie 
di trasformazione non basta 
certo come polmone, anche 
Catania quindi ha la sua in
dustria nella terziarizzazio 
ne crescente e il suo volano 
economico-politico nello svi 
luppo urbanistico fondato sul 
la speculazione. 

Su 390 mila abitanti. 289 
mila sono classificati < non 
professional!», 33 mila sono 
sotto la voce (si sa che com-
prende di tutto. nelle nostre 
statistiche) « industria >. 44 
mila in agricoltura. altri 60 
mila fra commercio e varie 
attivita. 18 mila sono disoccu-
pati. Uno sfacelo. Uno sfacelo 
che si riconosce a prima vista 
nel volto deturpato. scempiato 
della citta che pure un tem
po aveva una sua logica ur-
bana. La speculazione si e ab-
battuta qui con violenza an
che maggiore proprio perche 
a gestirla. sopra e insieme 
con le solite bande clientela-
ri dc. era una borghesia piu 
forte e piu reazionaria che al
trove. Spesso nella stessa fi-
gura si incrociano l'agrario 
forte dei suoi agrumeti. il 
costruttore edile, il professio-
nista. E cosi ai vari De Gra-
zia di un tempo o Micale (fi
gure dc locali) o gli stessi 
Magri e restato solo il ruolo 
di luogotenenti. anche se ben 
trattati. 

Alle pendici 
del vulcano 

Esemplare di questo tipo di 
gerarchia e il caso piu re
cente del caotico sviluppo a 
Nord, verso l'Etna, della citta. 
che sta avvenendo secondo il 
consueto schema del mosaico 
di licenze. particelle speculati
ve, interessi di singoli. Per 
superare i vincoli di legge. si 
e escogitato un sistema faci
le (gia sperimentato anche a 
Napoli e a Palermo). Duran 
te la famosa moratoria pri
ma della legge-ponte, venne-
ro accaparrate licenze nei co-
muni vicini a quello di Cata
nia: S. Gregorio. Tremestieri. 
S. Giovanni La Punta, San-
t'Agata Li Battiati eccetera. 

Erano terreni dei feudi Fu-
sco e Paternd. i cui agrumenti 
assai ricchi venivano fatti sal-
tare con la dinamita di notte. 
Tutti comuni democristiani 
che benevolmente hanno ac-
cettato questa invasione di 
territorio concedendo licenze 
con indici d densita fino a 
30 mc. per metro quadro (un 
record!) e che ovviamente 
non erano "n grado nemmeno 
di offrire opere di urbanizza 
zione primaria. II sindaco di 
Sant'Agata Li Battiati (Lorn 
bardo), costruttore edile, ha 
celebrato nei giorni scorsi il 
suo terzo miliardo. Sono nati 
cosi gli orridi agglomerati di 
Barriera del Bosco, di Pie-
tra dell'Ova, di c Bar 2000 > 
(questo ultimo ha Tunica piaz 
za ne! comune di Catania, e 
i grattacieloni nel comune di 
S. Giovanni La Punta). I 
« complessi » erano presentati 
agli acquirenti con bellissimi 
plastici dove il verde, i par-
chi giochi. !e piscine si spreca-
vano: quando sono finiti e si 
e visto come erano venuti su, 
molti hanno preferito rinun-
ciare alia caparra 

Fin qui avevano lavorato i 
« minori >: appunto i piccoli 
amministratori dc costruttori 
come Gulli, Patane. Rizzo. 
Ora perd nell'affare star.no ar • 
rivando i grossi: i Massimi 
no. i Rendo. i Costanzo, i Mi 
neri cioe !e grandi f&miglie 
dalle mille mani fatte di figli, 
generi, nipoti; i « vecchi > del 
grande capitale che dicevamo 
sopra. (e anche loro oggi tor-
nano a suggerire il voto alia 
DC con Scelba capolista). 

Ecco quindi come funziona 
il gioco delle parti. In altri 
casi l'attacco e piu brillan-
te: come fu per il San Be-
rillo, in pieno centro. Uno 
sventramento. una serie di 
grattacieli, opere lasciate a 
meta e in 'nez/.o (proprio fian-
co a fianco. intendiamo dire) 
le baracche del tipo dei « ca-
toi » del centro palermitano. 

Si badi jhe il Piano rego-
latore di Catania, fatto da 
Piccinato, si valse della con-
sulen/.a deH'iirbanista giappo-
nese Kenzo Tango che eonsi-
glio lo sviluppo verso Sud-
Ovest: non sole dalla parte 
opposta dell'Etna. ma anche 
in direzione della piana. della 
zona agrumaria ricca di Aci 
reale e di Lentini, della zona 
industriale di Siracusa. Ma 
sulla strada < 'eii< la potente 
agraria. e cosi si e an-

dati allegramente — quartiere-
ghetto dietro quartiere-ghet-
to — verso :e pendici del vul
cano, verso Nord-Est. 

Un doloroso 
primato 

In questo ecus campenuia 
l'altro doloroso primato dolle 
citta del Sud: l'aasenza di 
servizi sociali. Centocinquanta 
miliardi per opere pubbliche 
non spesi. e si fa scuola nel 
le cantine. la facolta di Scien 
ze politiche vi\e in garages 
e stantj dei Iratelli Costanzo 
che si prendono dieci milioni 
di affitto al mese. II Pohcli-
nico nuovo fu cominciato nel 
1953: e staio maugurato nel 
19G9 e battezzato il a mono-
clinico », daio ch«» ha solo Pe 
diatrica. A clinica chirurgica 
troviamo un altro membro del 
<i club » dei potent! cittadini, 
il prof. Basile. Sua e una ca
sa di cura pnvata fmanzia-
ta per oltre li 90 per cento 
dalla Regione e che e in prati-
ca solo un aihergo (e intatti 
era stata proprio costruita per 
farci un aloergo). Ma — se 
si vuole solo nposare — con-
viene andare li dato che al-
l'Ospedale Vittorio Emanuele 
si paga di o:u. cioe 32 mila 
lire di retta giornaliera. E' 
un Ospedaie che ha tremila 
posti letto e un personale di 
2100 persons, quasi tutti por-
tieri o giardimeri assunti e 
mandati via secondo giochi 
clientelari. 

In tutto Catania ha 4200 po 
sti letto circa e dovrebbe ser-
vire un'area dell;1 Sicilia 
orientate di circa 3 mihon: di 
abitanti. Nel frattempo co 
munque al Comune lavorano 
alacremente (aiutat: da un 
mare di studi nrofe.s->ionah) a 
una nuova »̂*rie di torte suc-
culente: l'asse a'trezzato che 
comprende l.» c< hta autostra
da citladina che va da una 
strozzatura a un'altra e che 
sara fra pochi anni il vanto 
spagnolesco rieha DC in tutte 
le citta mendionali: un com-
plesso edilizio ;n fondo a via 
Rapisarda :he dovrebbe am-
massare circa 30 mila abitan
ti e per il quale si stanno fre 
gando le nan: • fratelli Co 
slanzo. 

Di fronte a ceiti Mrempi si 
capisce anche r.i:anto c'e or
mai di irrevers'bile in questo 
tipo di sviluppo voluto riHlla 
DC nel Sud c quanto -ia ur 
gente arrestarlo per potere 
poi invertire la tendonza. Le 
citta non si fanno e d.sfanno 
in qualche me.se La DC a fa 
re questi scempi ci ha mes-
so venti anni c- le ha anclv 
pianificate ten estrema cura 
in funzione •>r!u«;\a del su.. 
potere La wrnnaenn d^ll" 
classe dc di usare ura cultu 
ra economica. urbani-:ira. -<» 
ciale anche M>k> d. t'pn n'n 
capitalistico. ma in quale he 
modo funzmna!" e d :n" c 
me, il gioco da ap;)rer;ci'sti 
streconi: I'imDot* n7a <t tai 
nare cli -venti. I':nrapactn 
d: provedere qual^nsa hannr> 
prodotto questo .-fasc;o. que
sto insieme *i» cao? e d: ct'i 
pidita. di misena e di sirotte-
sco caparbiimente perseewtn 
soltanto a fini :mmw':ati. 
provincial.s»'e:. brutalmen'e 
clientelari F. orrifi queste Con 
fie metropoli sono vicin? a 
scoppiare ••imie la ran a d 
Esopo piena i : ana 

Bacfcal Ugo 

E' morto 
Teditore 

Carlo 
Hoepli 

MILANO, 3. 
E' morto a Milano. nella 

sua abitazions di via!e Bian 
ca Maria 31, Carlo Hoepji. ti 
no a qualche anno fa pros: 
dente della omonima casa 
editrice. 

Carlo Hoepli aveva i»l annv. 
Nipote del fondatore della ca 
sa editrice Hoepli, era entra 
to giovanissimo nella societa 
ricoprendo per molti anni ».i 
carica di president*. 
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