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Le prospettive di una facolta 

Crisi ad 
Architettura 

A determinarla concorrono la concentrazione monopolistica degli inter-
venti privati nel settore, i consolidati privilegi di corpo, la mancanza 
di una alternativa ai tradizionali modeili di esercizio della professione 

Nella crisi complessiva 
della scuola italiana, la que-
stione della Facolta di Ar
chitettura ha da tempo as-
£iinto rilievo particolare. La 
Facolta ha, piu di altre, ri-
sentito dello scarto tra illu-
fiorie speranze generate dal 
centro-sinistra e realta. So
lo dieci anni fa si progetta-
va di triplicarne le sedi, per 
soddisfare la domanda di 
tecnici dell'edilizia e della 
pianificazione territoriale, 
conseguenza di una prevista 
lmpetuosa espansione econo-
mica. Oggi, le prospettive 
della Facolta sono viste se-
condo un esplicito neo-mal-
thusianesimo: contenimento 
delle iscrizioni, se non nu-
mero chiuso. Ma e vero in-
vece che ci troviamo in pre-
tenza, nonostante l'espan-
sione economica non sia av-
venuta, di un bisogno insod-
disfatto e non di una ecce-
denza di tecnici: bastera 
pensare alia dimensione de
gli investimenti nel settore 
delle costruzioni, ed alle ar-
retratezze strutturali di cui 
questo ancora soffre. 
•> La crisi della professio
ne dell'architetto indubbia-
mente c'e. Ma e crisi — co-
<a che i predicatori profes-
•ionali di catastrofi della 
destra omettono di dire — 
di privilegi di corpo, tradi-
rionali quanto non piu am-
missibili. Ed e dovuta — an-
ehe questo la destra omette 
di dirlo — alia concentra-
uone monopolistica degli 
Interventi privati nel setto
re, in assenza di una rior-
ganizzazione dell'intervento 
pubblico; e non certo al mo-
desto incremento del nume-
ro dei laureati registrato ne-
£li ultimi anni. La crisi e 
resa pero grave, inquietan-
<e, dalla mancanza di una 
alternativa, sia pure ten-
denziale, ai tradizionali mo
deili di esercizio della pro-
fiessione. Questa incertezza 

e conseguenza dell'altra che 
registriamo, ormai da mol-
ti anni, nel settore delle co
struzioni. ., 

Occorre percio sconfigge-
re il moralismo con la po-
litica: costruendo, in una 
iniziativa di ampio respiro, 
nel Parlamento e nel pae-
se, un nuovo ruolo sociale 
per l'architetto, collegato a 
un di verso assetto, da con-

quistare, del settore delle 
costruzioni e dei modi della 
pianificazione urbanistica. 
Questo impegno era - gia 
emerso del resto dal Conve-
gno nazionale dei comunisti 
delle Facolta di Architettu
ra, tenuto nel novembre 
scorso a Milano. Convegno 
che intendeva insieme sotto-
lineare, non solo la prete-
stuosita dell'intervento go-
vernativo in quella Facolta, 
e I'illegalita dell'operato del 
Comitato tecnico (insediato 
dal ministero al posto del 
Consiglio di Facolta, che era 
stato sospeso — nella sua 
maggioranza democratica — 
dall'insegnamento con un 
prowedimentu inaudito) ma 
anche il fallimento dei pro
positi di efficienza ad arte 
manifestati da quello stesso 
Comitato tecnico. 

Negli ultimi mesi, la si-
tuazione si e venuta aggra-
vando, tanto da rendere le-
gittima l'ipotesi che si vo-
glia estendere su dimensio
ne nazionale la repressione 
e la tentata restaurazione di 
Milano; mettendo quindi in 
forse 1'esistenza stessa di 
una Facolta di Architettura. 
In questa operazione si e di-
stinto, con 1'abituale grosso-
lanita, il ministro Scalfaro, 
rhe pare - abbia esercitato 
pesanti pressioni sul presi-
dente del Comitato tecnico 
milanese, Beguinot, ormai 
incline a trarre, con le di-
missioni. le conseguenze del 
fallimento di quell'awentu-

Ieri a Roma 
i funerali 

dello scrittore 
Carlo E. Gadda 

I hnwrali actio scrittera Car
ls Enilfe Cadtfa, morto limcdi 
•cone aft'eta di SO anni, si 
•one svofii itri martina a Ro
ma n«lla Chics* dl Santa Ma
ria 4*1 Popelo. La cetimonia, 
4i aostera sempficita, e stata 
officiata «•! parroco *al!o scrit
tore scomparso, alia presenza 
•Vila soralla Clara. 41 on srop-
po 41 familiari t 4i ntmtcrote 
pcrsonalita 4cl monao 4*lla 
cnllnra a della politics. 

L'altimo omtnio a Carlo 
Cmilio C t M l * stato 4ato, tra 
ali altri, 4a Natalia Ginzfeurj. 
Cianiw Manzini, RaHaele La 
Capria, Alkerto Aroasino, Al
berto Moravia, Bernardo Berto-
lucci. In rappresentanza del 
K l era present* it cowpaeno 
sen. Paolo •ufalini. Alle ese-
•joie henno inoltra preso par
te I'edltore Carzanti e I'edite-
re EinaeeTi; una delesarione 
officiate sorietlca • ana rome-
r«; Leone Piccioni. il presieen-
te delta SIAC Antonio Ciampi, 
Edmonds Aldini, Cian Paolo 
Cresci. 

Al termine del rite funebre, 
la talma dello scrittore, accoat-
BOHMta dai soli familiari, • 
atata trasportata al cimitero 
flomlnio dove verra tumnlata. 

ra. Egli, d'altro lato, ha im-
mediatamente accolto, con 
prassi almeno inconsueta, le 
dimissioni del Comitato tec
nico della Facolta di Pesca-
ra — che intendevano piut-
tosto costituire formale at-
to di protesta per l'inerzia 
governativa nei confronti 
dei gravi problemi di quella 
Facolta — nominando in 
sua vece un nuovo Comitato 
tecnico. Composto, questo, 
da uomini piu noti per il 
proprio animo ministerial 
o esplicitamente reaziona-
rio, • che non per meriti 
scientifici. 

Tuttavia la linea dell'effi-
cientismo, della restaurazio
ne della tecnica pura e del 
rifiuto della politica non ha 
raccolto ugualmente i con-
sensi sperati ne e riuscita 
ad acquistare credibility. Di 
qui la necessity di sostener-
la con 'la repressione, uti-
lizzando spregiudicatamente 
tradizionali propensioni di 
alcuni settori della magi-
stratura. In quattro Facolta 
su dieci, a Milano, a Pesca-
ra, a Roma, a Firenze (dove, 
con atto gravissimo, la po-
lizia ha recentemente per-
quisito l'ufficio del Preside 
della Facolta), sono in cor-
so inchieste o procedimenti 
giudiziari sulle modalita dei 
corsi e degli esami svolti, 
promossi in seguito ad espli-
cite agitazioni reazionarie: 
e proprio l'inammissibile 
lentezza degli iter di quei 
procedimenti rivela la fra
gility delle loro motivaziom. 

Non pero sono mancate 
risposte, sia pure non coor
dinate, anzi spesso contrad-
dittorie: la ripresa genera-
lizzata — a Palermo, a Ro
ma, a Milano — del movi-
mento degli studenti, che 
nello stesso tempo registra-
va la crisi incipiente e or
mai esplicita dell'egemonia 
dei gruppi estremisti e del
le loro proposte puramente 
negative; le iniziative del 
corpo docente di rinnova-
mento didattico, estrema-
mente cauto e sfumato (Ro
ma) e piu esplicito (Pa
lermo); i corsi di laurea 
specializzati (pianificazione 
territoriale, progettazione, 
ecc), proposti in molte Fa
colta, attuati in alcune. 

II dato di fondo rimane 
una oggettiva tendenza alia 
dequalificazione degli studi: 
originata non tanto da ca-
renze di metodo o di con-
tenuto dell'insegnamento, 
quanto dalla patente inade-
guatezza della Facolta ad 
una dimensione di massa, e 
dall'evidente effetto negati-
vo del frettoloso e superfi-
ciale decreto legge del '69 
sulle Facolta di Architettu
ra. Ma l'impressione com
plessiva e quella di una si-
tuazione in movimento. 

Ecco perche assumono 
particolare gravita i recen-
ti avvenimenti alia Facolta 
di Architettura di Roma: 
quella, cioe, che da sola rac-
coglie, con i suoi 12 mila 
iscritti, la meta delle iscri
zioni alle Facolta di Archi
tettura in Italia. L'arresto, 
politicamente grave e giuri-
dicamente immotivato, di 
due studenti della Facolta, 
accusati di avere interrotto 
un esame la cui commissio-
ne peraltro — come si e au-
torevolmente espresso il 
Consiglio di Facolta — non 
risultava ancora costituita; 
il rifiuto — nonostante quel 
comunicato del Consiglio di 
Facolta —- di concedere lo
ro la liberta prowisoria, la-
sciano trapelare 1'intenzione 
di creare una situazione di 
tensione. 

Non si tratta, infatti, solo 
delle manovre provocatorie 
del professore fascista da 
cui e partita la denuncia — 
che spiacc porti il nome che 
fu di un vecchio professore 
della Facolta, Vincenzo Fa-
solo. < accademico > che, tra 
i molti difetti, qualche pre-
gio pure aveva —, ma del-
Tultimo episodio di una in-
quietante serie di attenzioni 
particolari, della stampa di 
destra e di certi settori del
la magistratura romana, per 
la Facolta di Architettura. 

Si e tentata Tagitazione in 
grande stile gia due mesi or 
sono, dando con inconsueto 
rilievo la notizia del rinvio 
a giudizio di undici profes-
son della Facolta per la pre-
sunta irregolarita di una 
laurea. Cio che soprattutto 
stupi allora fu il fatto che 
la notizia venissc comuni-
cata, con quel fervore agita-
torio, ad oltre un mese dalla 
sentenza di rinvio a giudi-
zic, in significativa conco-
mitanza con Tinizio degli 
interrogatori dei docenti 
milanesi sospesi, dopo oltre 
un anno di attesa. Quell'agi-
tazione pero falli, sia per la 
inconsistenza delle accuse, 
sia perche si seppe rispon-
dere senza nervosismi, pun-
tualizzando i fatti e le pro-
prie ragioni. Anzi, si riveld 
stimolo per il Consiglio di 
Facolta romano alia rottura 
con una pratica di silenzio, 
e di passivita ossequiosa del
le direttive ministerial!. 

Da qui il nuovo tentativo 

di generare motivi di ten
sione, coinvolgendo, questa 
volta, settori piu facili ad 
un.passo falso, per la per-
manenza, nel movimento 
degli studenti di architettu
ra, di larghe zone di estre-

. mismo, e delle loro propo-
ste di « blocco » o « distru-
zione > della didattica. Quel-
l'estremismo, fertile terreno 
per la provocazione reazio-
naria, per il colpo di coda 
del governo Andreotti, e 
stato indubbiamente — e 
forse consapevolmente •— 
alimentato dagli arresti ope-
rati. " * 

L'impegno alia ferma po-
lemica con gli estremisti, al
ia vigilanza che prevenga 
iniziative avventate anzi uti-
li all'avversario, non puo 
pero esaurire l'impegno dei 
comunisti in questo difficile 
momento. Ne puo bastare 
denunciare il ruolo della 
Democrazia cristiana in que
sto intreccio non sempre 
chiaro, o ammonire che non 
si tollerera il tentativo di 
ripetere a Roma la repres
sione di Milano. La situazio
ne e infatti segnata da tali 
ragioni di insoddisfazione, 
nascoste e affioranti, di cri
si strutturale, di necessita 
di mutamenti urgenti, che 
non ci si puo accontentare 
di invocare il mantenimento 
di questa normalita — per 
di piu in una sola Facolta, 
se pure importante: Roma 
— come il minore dei mali. 
I nodi di Architettura van-
no invece sciolti a livello na
zionale, in una chiara, espli
cita, coerente prospettiva di 
riforma della Facolta. 

Ne deriva un ruolo impor
tante per il movimento di 
Architettura. Esso non de-
ve riprodurre meccanica-
mente gli schieramenti po-
litici del paese, ma ' deve 
tuttavia fondsrsi su due 
precise scelte: la democra
zia della propria organizza-
zione e della gestione delle 
lotte; l'impegno in una co-
struzione positiva di un di-
verso legame tra universita 
e societa. - •- • - -

II movimento, se pure con 
queste caratteristiche, per 
ora solo ipotetiche tuttavia 
non basterebbe. E' necessa-
rio che anche i partiti po-
litici si esprimano con chia-
rezza sulla questione della 
Facolta di Architettura. I 
comunisti hanno, a questo 
riguardo, consapevolezza dei 
limiti dei loro contributi; 
ma hanno anche coscienza 
di non avere mai ignorato 
il problema. Attendono per
cio, e non tra un anno, ri
sposte ed impegni. 

Renafo Nicolini 

L'organizzazione spionistica americana dietro il potere dei colonnelli 

GRECIA, LE TRAME DELLA CIA 
L'ingerenza politica USA vi e piu forte che in ogni altro Paese del Mediterraneo -1 legami di 
dipendenza del servizio segreto ellenico, protagonista del colpo di Stato del 1967 - La legge-
truffa del 1961, la strage di Gorgopotamos e il piano « Prometeo » messo a punto a Washington 

Dai tempi della < Dottrina 
Truman > (1947) in poi la Gre-
eia e il paese del Mediterra
neo dove maggiormente ha 
pesato la presenza americana 
e dove si $ piu manifestata 
Vingerenza della CIA nella vi
ta politica interna. 11 colpo 
di Stato del 21 aprile 1967 fu 
attuato da cinque ufficiali con 
Vappoggio di altri centocin-
quanta. E' stato rilevato che 
su cinque partecipanti al 
putsch viilitare, tre avevano 
fatto parte della KYP, il ser-, 
vizio segreto ellenico. Ed e no-
to che sin dagli anni cinquan-
ta la KYP sfuggiva quasi 
completamente al controllo 
dei governi di Atene, essendo 

direttamente amminlstrata, 
attrezzata e jinanziata dalla 
CIA (dalla centrale americana 
partono persino le buste-pa 
ga del personale del servizio 
spionistico di Atene). 

Due dei principali protago-
ntsti del colpo di stato, Papa. 
dopulos e il suo vice Maka-
rezos, erano tra i capi della 
KYP. Papadopulos, in parti
colare, era I'uomo di collega-
mento tra la KYP e la CIA 
Per attuare il loro golpe, i co
lonnelli si servirono di un 
piano NATO col nome. in co-
dice, di « Prometeo ». II piano. 
inciso su nastro era stato 
preparato e messo a punto 
a Washington nel Jebbraio • 

1967, secondo quanto ha af-
fermato di recente Andrea Pa-
pandreu. 11 nastro, che con-
teneva tutti i nomi degli uf
ficiali che avrebbero eseguito 
gli arresti, era stato program-
mato da uno scienziato del-
I'Istituto di Tecnologia del 
Massachussets (MIT) che ora 
vive all'estero. 

11 giornalista americano 
Marquis Childs sosttene da 
parte sua che la decisione di 
attuare il colpo di Stato fu 
presa nel febbraio 1967 da una 
sottocommissione del Consi
glio nazionale di sicurezza de
gli Stati Uniti, presieduta dal. 
Vallora consigliere del presi-

dente Johnson. Veconomista 
Walt Rostow. 

L'americano Anschuetz. che 
in quei giorni occupava il w>-
sto di addetto militare USA 
ad Atene, deponendo due 
anni orsono davanti ad una 
sottocommissione del Senato 
ha ammesso a sua volta di 
essere stato a conoscenza del 
fatto che « in quei giorni era 
in corso una esercitazione in 
base al piano Prometeo ». ' 
' Nella Grecia del dopoguer-
ra, quando bastava una paw-
la dell'ambasciatore USA per 
far cadere il governo e per 
sciogliere il Parlamento, viu 
di una volta la CIA ebbe ad-
dirittura I'incarico di elaborn-

La mostra di Picasso ad Avignone 

Duecentouno tele di Pablo Picauo, non 
•utografe e appartenenti alia produztone 
artlstica degli ultimi due anni, sono esposte 
da mercoledi nel Palazzo dei Papi ad Avl-
gnone. I quadri, datati dal novembre 7 * 

alio scorso giugno, erano stati sceltl dal-
I'artiita stesso per essere mosfrati al pub
blico, un mese prima della sua morte. Pi
casso li considerava ancora parte del suo 
laboratorio — ha spiegato Paul Puaux, 

diretfore del Festival artistico di Avlgnone 
— ed e per questo che, non avendo ancora 
deciso di separarsene, non vi aveva apposto 
la firma. NELLA FOTO: i visitatori del 
I'esposizione al Palazzo dei Papi. 

UN NUMERO DEL . CONTEMPORANEO • 

La questione democristiana 
La DC verso il suo congrcsso: articoli di Gerardo Chiaromonte, Alessandro Natta, Pietro Ingrao, Giorgio Amendola, Aniello Cop
pola. Aris Accornero, Gaefano Di Marino, Luciano Barca, Vincenzo Galetti, Adriana Seroni, Giuseppe Chiarante, Umberto Cerroni 

Per il momento in cui il 
congresso della D.C. si svol-
ge, il modo come questo par
tite affronter ,̂ oltreche i pro
blemi del Paese, la riflessio-
ne su se medesimo sara de-
cisivo per le sort! della crisi 
profonda che 1'ltalia attra-
versa. • 

E' questo il fllo conduttore 
deirinserto speciale che il 
Coniemporaneo • dell'uJtimo 
numero di Rtnasctta, da oggi 
in edicola, ha dedicato alia 
K questione democristiana a, 
con articoli dei compagni Ge
rardo Chiaromonte (I conti 
con la DC); Alessandro Nat
ta (II partito tra Caiesa e 
Stato); Pietro Ingrao (Stste-
ma di potere e tipo di sm-
luppo economico • sociale); 
Giorgio Amendola (La DC e 
VEuTopat; Aniello Coppola 
(Quando ripensa a se stessa); 
Aris Accornero (Le contrad-
dizioni di f route al processo dt 
unita sindacale); Gaetano di 
Marino (Un partito che ha 
tradito la sua base contadi-
na); Luciano Barca (L'mtrec-
cio politico con I'industria it 
Stato); Vincenzo Galetti (Le 
basi sociali ed i cottegamenti 
di massa); Adriana Seroni (11 
confronto sui temi della fa-
miglia e del costume nella 
societa di oggi); Giuseppe 
Chiarante (La crisi dell'ege
monia riversata sul paese); 
Umberto Cerroni (L'ideologia 
cattoiica e Vesercizio del po
tere). 

II nodo dal quale si dipa-
nano poi tutte le scelte e le 
contraddizioni succesive. resta 
quello degli anni immediata-
mente dopo la Liberazione 
quando la DC, rotta Tunita 
antifascist e la collaborazio-
ne con II PCI e il PSI, si 
appresta a diventare 11 partito 
della restaurazione capitalistl-
ca e quindi della organizza-
zlone del consenso di masse 
popolari, attraverso il cemen-
to ideologico della religione 
cattoiica e la mediazione In-
terclassista. Le trasformazto-
ni che si sono avute in Italia. 
messe in moto dalla DC, han
no modificato la natura stes
sa dl questo partito che, pur 

mantenendo una larga base 
popolare, e diventato il prin-
cipale partito della borghesia 
capitalistica, mentre al suo 
intemo e andato avanti un 
processo di frammentazione 
particolaristlca, espressione di 
una piu vasta e profonda 
frammentazione della societa. 
a A tal punto, scrive Chiaro
monte. che sembra oggi es-
sersi dispersa una chiara vi-
sione democratica e naziona
le dei compiti e delle pro
spettive di questo partito*. 

Le f orze 
popolari 

Ci chiedono. scrive ancora 
Chiaromonte, se e, dunque, 
questa DC crte noi riteniamo 
possa essere in qualche modo 
protagonista di una svolta di 
profondo rinnovamento demo-
cratico del paese. Chiaromon
te si richiama alia validita 
della impostazione del XIII 
congresso del nostro partito 
(la necessita di un incontro e 
di una collaborazione tra le 
tre grandi component! della 
societa italiana, la cattoiica, 
la socialista e la comunista, 
per awiare un processo di 
trasformazione democratica), 
per ribadire che «il punto 
vero dal quale dipende, in 
gran parte, la realizzaione di 
questa svolta e che la DC 
cambi profondamente la sua 
politica e che alia sua testa 
ci siano uomini e gruppi 
schiettamente democratici ed 
antifascisti che abbiano una 
visione democratica e nazio
nale dei problemi del paese, 
al di sopra e al di fuori di 
chiusure di fazioni o di visio-
ni totalitarie dei compiti che 
spettano al loro partito a. 

D'altra parte il problema 
del rapporto con le compo
nent! politiche del movimento 
operaio si pone anche dalla 
parte stessa della DC. Come 
rileva il compagno Natta, la 
tenace resistenza di questi 
anni del movimento operaio. 
delle forze di sinistra e del 
PCI ha costantemente conte* 
stato alia DC la aua « pret«aa 

dl rappresentanza esclusiva 
della coscienza cattoiica». II 
PCI ha mantenuto costante-
mente salde le affermaziom 
che non Cera contrasto tra 
coscienza religiosa e regime 
socialista. A questa contesta-
zione si e accompagnato. ai 
la fine degli anni '50, un pro
fondo rautamento nella cnie-
sa, attraverso il papato gio-
vanneo e il concilio che ha 
messo in discussione alcuni 
dei cardini su cui la DC si e 
costruita - (la chiusura. am 
mantata di ideologismo, ver 
so le forze politiche del mo
vimento popolare), ed ha 
aperto e sollecitato piu a fon
do il discorso ed il diaiogo 
con il movimento comunista 
nella sua realta mondiale e 
nella sua realta italiana. «In 
sostanza, scrive Natta, il pro
blema del rapporto a nostro 
giudizio inscindibile fra tra
sformazione democratica del 
paese e unita delle forze an-

' tifasciste, democratiche, po
polari, si e riproposto e si 
ripropone nella sua nella na
tura di problema politico, e 
di problema sul quale i parti
ti che si richiamano alia Co 
stituzione debbono autonoma-
mente misurarsi». 
' E' anche vero, comunque, 
che la pretesa egemoma sul 
mondo cattolico, la pretesa 
del monopolio del potere e 
stata per la DC Io strumento 
indispensabile. dietro il para 
vento ideologico, per cemen 
tare un certo blocco di forze 
sociali e conquistame il con
senso nei confronti del proces
so di restaurazione capitali
stica. K quanto mette in ri
lievo il compagno Ingrao che 
approfondisoe, appunto, il nes-
so tra restaurazione capitali
stica e costruzione del si ste
rna di potere della DC nel 
corso di questi anni; un siste-
ma di potere che alia DC e 
stato possibile costruire gra-
zie anche alia sua particola
ri ta di essere «non un parti
to tradizionale, ma una orga-
nlzzazione di Interclassismo 
cattolico e che gli procura-
va dei canall ideologic], po
litic!, • pratlcl con una «eri# 

di strati popolari, con conta-
dini prima di tutto, ma an
che con operai e con ceti me-
di della cittan. Ingrao rileva 
la contraddizione che e stata 
sempre insita nella costruzio
ne di questo sistema di pote
re: la DC e stata costretta. 
a muoversi verso uno sbocco 
che comportava 11 riconosci-
mento di determinate conqui-
ste di liberta, metteva in mo
vimento strati rimasti per 
lungo tempo al di fuori di ogni 
lotta politica e sociale, apn 
va la strada a nuove, piu 
estese e piu ricche forme di 
organizzazione delle masse 
popolari. 

La crisi di ldentita di cui 
oggi soffre la DC, la sua gra
ve difficolta ad adeguare scel
te politiche e concezioni idea-
li al nuovo livello di matu-
razione dei problemi del pae
se e di coscienza delle masse 
si speri mentano su tutto un 
altro vasto arco di questioni. 

Un difetto 
storico 

Ce ad esempio, come scrive 
Amendola, la incapacita della 
DC di cogliere oggi le pro-
fonde no vita della situazione 
a livello europeo. cui si ri-
sponde con la riaffermazione 
della sudditanza aila politica 
di Washington. II suo antico-
munismo impedisce alia DC 
di apprezzare la politica di 
Brandt, mentre «una DC che 
si muove verso destra, che 
cerca il contatto con le forze 
conservatrici e reazionarie e 
non respinge lappoggio dei 
voti dei fascisti, non pu6 &s-
sumere una posizione positi
va in una CEE che soltanto 
sotto il forte impulso dei par
titi della sinistra europea. pud 
trovare, in una trasformazio
ne democratica, i mezzi per 
superare la sua crisi Lstitu-
zlonale. politica ed eco
nomica *. 

Ci il terreno del costume 
e della famiglia, dove, come 
scrive la Seroni, «grave e la 
responaabilita della DC per 
non avert voluto 11 posluvo 

confronto» con la elaborazio-
ne positiva e concreta del mo
vimento operaio italiano. 

D'altra parte la crisi idea-
Ie che la DC vive la si awer-
te come scrive Di Marino an
che «in campo agrario e con-
tadino a come crisi di un cer
to tipo di rapporto tra citta e 
campagna; la si avverte, ri
leva Chiarante, nel modo stes
so come si e svolto il dibattito 
congressuale che ha confer-
mato come oggi la DC si tro-
vi davanti «ad interrogativi 
che investcno la sua fisiono-
mia stessa di partito, i suoi 
rapport! con la tradizione 
ideologica e culturale In cui 
essa affonda le sue radici a. 
Ed e una crisi che, come 
sp:ega Cerroni, affonda le sue 
radici nel modo come la DC 
ha gestito il potere, con un 
difetto storico profondo: 
aqueik> di costruire nella Re-
pubblica oltre che nella DC 
un grave vuoto idealea. 

II compagno Barca affronta 
il problema di come molte 
delle radici del sistema eco
nomico e politico attuale af-
fondano nel modo in cui sor-
ge e si sviluppa, in particola
re dopo la fase degasperiana, 
il rapporto fra DC e industria 
di stato. H compagno Galetti 
offre un quadro delle basi so
ciali della DC «un partito 
presente in modo che si po-
trebbe definire ameboide 
pressocche in tutte le pieghe 
della societa civile a. Aris Ac
cornero, dopo aver ripercorso 
i vari moment! del rapporto 
tra la DC e il movimento sin
dacale, rileva furgenza che il 
congresso DC faccia al piu 
presto una scelta positiva ver
so l'unita sindacale. Aniello 
Coppola, documenta come vi 
sia nella stessa DC la consa
pevolezza di « attraversare la 
fase piu delicata della sua 
storiaa. Si tratta, dunque, di 
un'analisi profonda e attenta 
del partito democristlano che 
costituisce un contribute pre-
zioso per ognuno che voglla 
seguire attentamente' la vl-
cenda politica. 

I. t. 

re le leggi elettorali. to rive
ld a suo tempo Sofocles Ve-
nizelos, leader del partito li
berate e piii volte primo mi
nistro. Secondo le affermazio-
ni dell'uomo politico greco, 
la preoccupazione per Vavan-
zata elettorale della sinistra 
nelle elezioni del 1956, spinse 
Washington ad afftdare alia 
CIA 1'elaborazione di una leg
ge truffa per le elezioni del 
1958, in modo da ridimensio- I 
nare la presenza dei comuni
sti nel Parlamento. Tuttavia 
la manovra non dette i 
risultati sperati e la CIA fu 
costretta a preparare un nuo
vo piano per le elezioni del 
1961. Questa volta la destra ri-
porto un successo « sbalordi-
Uvo». L'esistenza del piano, 
che aveva il nome di codice 
« Pericles », fu denunciata due 
anni piu tardi dall'Unione di 
Centra. L'attuazione del piano 
€ Pericles » era stata affidata, 
guarda caso, ad un gruppo 
operativo che faceva capo a 
Giorgio Papadopulos, Vattua-
le dittatore, e comprendeva 
i suoi piu stretti collaborator 
dopo il colpo di Stato. . 

L'ingerenza della CIA negli 
affari interni della Grecia fu 
particolarmente intensa dopo 
I'ascesa al potere dell'Unione 
di centro, capeggiata da Gior
gio Papandreu. Temendo un 
cambiamento radicale di rot
ta della Grecia soprattutto 
nella politica estera, il Penta-
gono fece di tutto per rove-
sciare il governo di Papandreu. 
Una relazione confidenziale 
dell'addetto militare USA ad 
Atene O.C. Marshal, pubblica-
ta dal quotidiano di Atene 
« Ethnos >, riveld che nel 1964 
un « commando» della CIA 
giunse in Grecia dalla Germa-
nia occidentale. 

Insieme ad agenti gia intro-
dotti nel Paese, esso organiz-
zb I'esplosione di una mina 
a Gorgopotamos, durante una 
celebrazione della Resistenza. 
L'esplosione causo una stra
ge, con numerosi morti e fe-
nti, e avvenne pochi secondi 
dopo che dal luogo della ce-
rimonia si erano allontanati 
numerosi ministri, parlamen. 
tart, alti ufficiali e altre per-
sonalitd. Nel suo rapporto 
Marshal si lamentava che lo 
attentato non avesse dato i ri
sultati politici voluti: proba-
bilmente intendeva la provo
cazione di disordini e scontri 
che rendessero necessario lo 
stato di emergenza. Questo 
avrebbe permesso ai militari 
di rovesciare il governo e di 
instaurare una dittatura. 

Ma gli episodi di ingeren-
za non si fermano qui. E' sta
to piu volte ammesso dai cir-
coli politici di Atene che la 
crisi del luglio '65 fu un'ope-
razione orchestrata dalla CIA. 
Un mese prima del colpo di 
mono con il quale re Costan-
tino rovescio il governo di 
Giorgio Papandreu, arrivaro-
no ad Atene il tenente colon-
nello Joseph Lipczyk, gia vice-
addetto militare statunitense 
e Richard Barhum, gia ad
detto commerciale. 11 primo 
divenne subito il' compagno 
preferito del soprano, mentre 
Barhum ebbe incontri con 
due dei principali transfughi 
del governo dell'Unione di 
Centro, Mitsotakis e Tsude-
ros, entrambi disposti oggi 
a collaborare con il regime 
dei colonnelli. Sia Lipczyk, 
che il suo collega Barhum 
sono considerati ad Atene 
agenti della CIA. 

Barhum, ritornato a Wa
shington dopo il 1965, abban-
dono la diplomazia per cc-
cettare un impiego privato in 
una compagnia petrolifera 
statunitense. • Pochi mesi pri
ma del colpo di Stato, egli 
giunse improvvisamente ad 
Atene per conto della ESSO-
Pappas, che dispone di una 
importante - raffineria di pe-
trolio e di un centre siderur-
gico e petrolchimico a Salo-
nicco. E qui neUa sua vicen-
da si introduce tin altro si-
gnificativo personaggio. ' II 
rappresentante della ESSO-
Pappas in Grecia e un greco 
americano di Boston, Tom 
Pappas, che e stato il respon-
sabile finanziario della cam
pagna di Eisenhower nel 1956 
e il fondatore della Fondazio-
ne Pappas, un veicolo di pe-
netrazione nelVinterno delle 
istituzioni scolastiche latino 
americane. Nel 1968 Pappas 
dichiard al quotidiano di Ate
ne < Apoghevmatini > che era 
fiero di essere un membro 
della CIA, e che ogni buon 
americano avrebbe dovuto es
sere (TaccoTdo con lui. Sem
pre nel 1968, egli conlribux a 
far ottenere a Spiro Agnew 
(di origine greca e ammira-
tore dei colonnelli) la candi-
datura aUa vicepresidenza alia 
Convenzione di Miami, in 
cambio di un decisivo appor-
to" finanziario alia campa
gna di Nixon. Prima di en-
trare in politica, Agnew ave
va diretto la sede di Roma 
della ITT per il Mediterraneo 
e il Medio Oriente (si tratta 
del monopolio che tentd di 
rovesciare, in die, Allende e 
il governo di Unita Popolare), 

Tom Pappas si era impian-
talo in Grecia alia fine degli 
anni cinquanta avendo strap-
pato un accordo piu che fa-
vorevole con il governo di de
stra dell'epoca. « Quando era 
al governo — ricorda Andrea 
Papandreu — negoz'tammo di 
nuovo il contralto ESSO-Pap> 
pas, migliorandone i termini 
a favore della Grecia. Le prn-
sioni americane furono enor-
mi. Quasi ogni giorno rlce-
vevamo telefonate dall'ufficio 
economico dell' Ambasciata 
americana perche ci mettes-
simo d'accordo con Pappas ». 

Pnco dopo il « putsch >, Pap
pas dichiard ad un giornale 
di Boston che i colonnelli 
€ ...sono dei veri patrioti; al
tri paesi farebbero bene ad 
imitarli*. Non a caso il di-
castero dell' "Ordine pubbli
co" venne affidato, il giorno 
del colpo di Stato, a Paul 
Totomis, sino a quel momen
to direttore della ESSO-Pap-
pas, gia funzionario del
la compagnia aerea statu
nitense TWA e oggi presiden
ts della Banco nazionale per 
lo sviluppo industrials, un 
istituto bancario • pubblico, 
trasformato di recente dai co
lonnelli in una loro banea 
privata con un giro d'affari 
di decine di miliardi. Un gior
nalista greco ora in esilio, Ian
nis Kapsis ha scritto qualche 
anno fa che Totomis, dietro 
suggerimento della CIA, ave
va incoraggiato Costantino 
nel dicembre del 1967 a ten-
tare contro i colonnelli quella 
manovra che falli entro po-
che ore. 

Quando era ancora mtm-
itro dell'* Ordine pubblico >, 
Totomis invitd per una vislta 
ufficiale in Grecia Vallora sin. 
daco americano di Atlanta, 
di cui il fratello e un noto 
esponente della mafia ameri
cana. Altre notizie su Toto
mis: suo amico e il generate 
Hadjipetru, passato da capo 
delta KYP al ministero degli 
Esteri, dove in qualita di sot-
to-segretario si occupa dei gre
et all'estero. Hadjipetru, pri
ma di diventare capo, della 
KYP aveva comandato la base 
USA-NATO di Creta. In questa 
base missilistica, la «Natio
nal Security Agency », la su-
per-centrale spionistica ame
ricana, ha installato un im-
pianto elettronico, in grado 
di captare qualsiasi tipo di 
segnali che poi in -Ame
rica vengono elaborati dai 
computer. Si dice che al
ia base di Creta era-
no noti tutti i piani israelia-
ni alia vigilia dell'aggressione 
del giugno 1967. Si dice an
che che oggi ta centrale spio
nistica sia in grado di sapere 
persino il nome di ogni pi-
lota che prende il volo m 
qualsiasi punto del Medio 
Oriente. La CIA continua co-
sl a raccogliere i frutti del 
suo € lavoro > in Grecia. 

Antonio Solaro 
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