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Tragedia « hollywoodiana » 

POLANSKI 

L' incubo dai 
film alia realta 

La crudele coincidenza tra I'assassinio di sua 
moglie e le storic stregonesche che gli hanno 
dato i| successo • Caposcuola dei giovani re 
gisti europei - A fantasia sbrigliata nella fase 

americana fino a « Rosemary's Baby » 

Force nuovo nascono dal la crisi del movimoMto caffolico 

Qle: la DC «rebelde» 
Un Cristo contadino sgomina i nuovi farisei sulla scena del Teatro uni versitario — Parlano i dirigenti del 

MAPU e della «nuova sinistra» democristiana — Incerti schieramenti elettorali 

Gli indios coi fucili occupano la^Esso 

Per uno di quei casi di as-
aurda coincidenza eui la real
ta non finira mai di abituar-
ci, il regista franco-anglo-
polacco Roman Polanski si 
trova oggi crudelmente « in-
trappolato » in una vicenda 
eh'egli, col suo acuto gusto 
per il macabro-grottesco, 
avrebbe probabilmente ama-
to portare sullo schermo. Po
lanski, infatti. e salito alia 
notorieta negli anni '60 pro-
prio per questo suo singola-
re talento per le situazioni 
abnormi, stregonesche e tal-
volta granguignolesche cui 
facevano continuamente ri-
ferimento i suoi film, peral-
t ro quasi tutti di ottimo li-
vello, quali "II coltello nel-
l 'acqua", "RepuLsiu-ne", "Cul 
de sac", "Per favore, non 
mordermi sul collo" e "Ro
semary's Baby". 

L'emozione e il dolore per 
questa • tragedia hollywoo
diana * che e costata la vita 
a Sharon Tate, moglie di Po
lanski, e ad altre quat t ro per-
sone costituiscono, infatti, un 
t rauma troppo repentino per
che non si sia indotti a in
terrogate! anche sugli aspet-
ti forse « complementary » al 
dramma, quali l 'ambiente 
nel quale e accaduto, i per-
aonaggi che ne sono rima-
sti vittime e, soprattut to, 
colui che dovra sopportare 
il peso di tanta sciagura: 
Roman Polanski. E il meglio 
che si pud dire di lui e par-
lare dei suoi film, anche per
che, ad appena 36 anni (e 
nato a Parigi nel '33) e con-
siderato non a torto quasi 
un caposcuola della giovane 
generazaone registica euro-
pea (poi puntualmente cat-
turata e fagocitata da Holly
wood). 

Pe r Polanski il cinema e 
stato un primo grande amo-
re generosamente comspo-
sto: initio a Lodz la sua car
r ie rs di cineasLa alia scuola 
superiore statale del teatro 
e del film, e gia durante 
questo periodo ebbe occa-
sione di misurarsi con esito 
bril lante, come attore, in di-
versi film, anche di noti re-
gisti quali Andrzej Wajda. 
Ma Polanski regista, nasce 
soltanto dopo un solido e 
collaudato apprendistato ctil-
turale at traverso le frequen-
tazioni a lui piii congcniali 
di scrittori tutti permeati di 
grottesco e di assurdo quali 
Gombrowicz e Mrozek tra i 
polacchi, Beckett e Jonesco 
tra i contemporanei e Con
rad e Thomas Mann tra i 
classici. Vedono la luce cosi, 
r ivelando un cineasta gia ma-
turo , i cortometraggi * Due 
uomini con armadio » ('57) 
e « Quando cadono gli an
gel i > ( '59). 

La grande stagione di Po
lanski, tuttavia, jnizia negli 
anni '60 con • II coltello 
nell 'acqua », un film a soli 
t re personaggi (una varia-
zione del classico triangoln 
borghese marito, moglie e 
amante) dove da un sottile 
gioco di ipocrisie e di fal-
«ita esce un preciso r i t rat to 
di una certa « borghesia» 
•ocialista, analizzata con fre-
aehezza e acume, in un cer-
chio implacabile: non si di-
mentichi , del * Coltello nel
l 'acqua », quel tanghero di 
mari to che il possesso del-
l 'auto, della bella moglie e 
del piccolo veliero rendono 
intoUerabilmente spocchioso. 

< II coltello nell 'acqua » 
fu aocolto dalla critica con 
ampio favore e, per l'occa-
sione, Georges Sadoul ebbe 
a dire di Polanski che si 
t rat tava di un regista « di 
una fantasia straordinaria e 
un po* sogghignante, con un 
eccellente senso della gag 
poetica ». E la diagnosi ebbe 
di li a poco brillante con-
f<?rma nelle nuove fatiche di 
Polanski, nel frattempo spo-
atatosi in Inghilterra. Cosi 
in « Repulsion > assiste-remo 
al f sabba • di fantasmi e 
omessioni erotiche che con-
durrano alia follia Catherine 
Deneuve, mentre, con piu 
impegno, in « Cul de sac > 
Polanski da un saggio della 
sua acquisita • filosofia » 
sciorinando una vicenda che 
e « un'implicita ammissione 
di impossibilita tragica nella 
sorte dell 'uomo contempora-
neo, il quale continua a in-
ciampare nelle cose, come 
diceva Svevo, e a confonxtere 
dentro di se vocazione, caso 
• rapporti di vita per esttn-
guersi nel vicolo cieco degli 
Iftinti represfii >. 

Dopo di che Polanski vols 

in America e la fors** la poe-
sia lo soccorre meno, ma la 
fanta.sia in compenso si sbri-
glia senza freno: e verranno 
« Per favore non mordermi 
sul collo» e « Rosemary's 
Baby », certamente entrambi 
buoni film, ma sicuramente 
senza la carica dissacrato
ri a e irridente delle prece-
denti prove. In particolare 
Polanski in < Pe r favore non 
mordermi sul collo » ha pre-
so il mito di Dracula rove-
sciandolo come un guanto, 
mettendone a nudo il mec-
canismo e nello steaso tempo 
esaltandone (almeno in una 
certa misura) il fascino mor-
boso; mentre il men che si 
possa dire di € Rosemary's 
Baby ^ e che una gravidanza 
da incubo si trova al cen-
tro di un ilare e stregonesco 
canovaccio. 

Che cosa ricaviamo da tut-
to cio? Forse poco, e forse 
anche abbastanza per capire 
quella che dicevamo l'« as-
surda coincidenza» de-lle 
pubblichc e delle private vi-
cende di Roman Polanski. 
La «tragedia hollywoodia
na > desta in noi un senso 
d'incredulo stupore e di or-
rore, cosi come le sarabandc 
stregonesche delle pellicole 
di Polanski nelle quali i 
fatti, non a caso, sono sem-
pre sospinti un po' piu so-
pra o pi it sotto del reale: la 
vita insomma puo essere un 
sogno (e viceversa), ma ca
pita purtroppo che sia an
che un incubo, come nella 
strage di Bel Air, appunto. 

Sauro Borelli 

PERU' — Un'immagine che e un simbolo e un esempio per tutta I'Amorica latina. Soldati peruviani (nelki 
quasi totalita, com'e noto, si tratta di indios) occupano una delle installazioni delln compagnia Internatio
nal Petroleum, filiate della Esso, cioe della possente Standard della fcTmiglia Rockefeller. L'IPC, che dot prin-
cipio del secolo ha saccheggiato le ricchezze del paese violandone le logqi, corrompendone i « politiqueros », 
facendone e disfacendone i governi, e stata finalmente nazionalizzatd cJdl governo militare antimponalista, 
e gli « indigeni » in uniforme e col fucile in pugno ne occupano matf-n.t!mente gli impianti. 

Dal no>tro inviato 
SANTIACKJ. agosto 

Vestitu da grande propria 
tanu terrtero. con speroni « 
neuttiiicto til cuout al poisu, 
Dios padre se ne sta tn cima 
ail una scala a libretto, at-
tormato da angeli gof tame ri
te com punt i, che predicano la 
sottorntssume («L'albero su 
LUJ fiorisce il Uore della n-
U'llUuve, non devi jruardarlo 
:u?ppure per sbaglio »... u De
vi abbassare la cresta, chl 
fomanda v il padrone »/ Don 
Jesuehristo. imecc. e un brae-
cianle, v va ;HT il mondo spie-
gando agli apastoli che « 'a 
terra c d\ chi la lavora» e 
che Adamo cd Eva si tono 
pcrduti perche «non hanno 
avuto il coraggio di lottare > 
contra Vangelo dcll'espulsUmc 
I'en-ib non piace at farisei, 
che parlano lingua di KnnKO 
e vestono abiti simili a quel-
h dello zio Sam. Viene lora 
della enfrentamiento e Dios 
padre rolfa le spalle al ti-
glio, abbandonandulo al sup-
plisio. Alia fine. pero. questi 
risurgera, piu forte e combat-
tivo che mai. con una rosa 
rossa sul petto e manderii al~ 
I aria W nozse tra Don De-
monio (un contadino ricco) e 
la Atorte. Tutto ftnisce, tra 
git applausi. in una trasci-
nante cueca contadina. 

II « Vangelo secondo San 
Giacomo », scritto dal cattoli-
co rebelde Jaime Stlva e al-
lestito dal teatro dellUnwcr-
sitd nella forma di un « mi-
stero » popolaresco, con must-
che del comuniata Sergio Or
tega. tratte dal folklore con 
tudirio cileno, & da alcune set-
ttmane lo scandalo della to-
cietd tradizionale. Prima an-
vara che lo spettneolo andas-
se tn scena a Concepcion, nel 
xud del jMiese. si sono ivuii 
gli echi di un intervento del-
I'alto clero, che ha dovuto pe
ro retrocedere davanti alia 
veemente reazione di quella 
che qui si chiama la Iglesla 
jovan, il giovane clero pro-
gressisttt. Ora. e la destra che 
ha raccolto la bandiera del-
I'ortixlosiiia oltraggiata e con
duce a ollramu lu campagna 
contro lo apettacolo: bomber-
dnmento dei grossi calibri del 
lu starrifxi, xpediziont punitive 
di teppisti contra li teatro che 
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Perche sono am'vatiprimi loro: 
Caro direttore. 

il mio amico don Giulio Gi-
rardi. noto scrittore caltolico, 
professore di fllosofia al Pontifl-
cio Atoiieo Salesiano. intervista-
to in Francia da Nouvel Obser-
rateur sull'impresa del 30 lu-
glio 1969. ha dichiarato — da 
Uf>mo di spirito qual e — che 
egli ne e entusiasta, perche do
po quello storico giorno nessuno 
potra piu sostenere che « la reli-
gione e I'oppio del popolo ». es-
sendo ormai ben chiaro che < op-
pio dei popoli » e diventata. a 
partirc da quel giorno. la Luna. 

Non e I'oppio 
del popolo 

Ho dedicato molte encrgie ne
gli ultimi cinque anni a sostc 
gno dolla nota « tesi » che Pal 
miro Togliatti propose al X 
Congresso del PCI. che la ap 
provo. e cior della a(Terma/ione 
che la religione non e sempre 
c soltanto e necessanamente 
oppio dei popolo. ma pud esse-
re ed e talvolta anche stimolo 
di una presa di coscienza rivo-
luiionaria- Prevedo che dovro 
spendore non mono energic nel 
prossimo futuro per ccrcare dl 
convincere alcuni marxisti (non 
so se pochi o molti) che le im-
prese spaziali, e piu in generale 
i progres9* tecnico-scientiflci che 
si realizzano neJl'area capitaJi 
stica sono, si. senza dubbio 
t strumentalizzati » dalla propa
ganda e dalla ideoJogia della 
borghesia per distogliere 1'at-
tenzione dei popoli dalle bruttu-
re connaturate al capitalismo e 
aH'imperialismo. per far credere 
in « magnifiche sorti e progress! 
ve » f rut to spontanea del solo 
progrcsso tecniro scjentifico. ma 
tuttavia non sono solo t funzio 
nali al sistoma ». in quanto han
no in se elementi che trascen-
dono nuel sistema capitalistico 
nel quale pure sono stati pro 
doHi. 

Si tratta di criticare il solito 
errore. nucllo dcll'appiattimon-
to « untdimenstonale» del pro-
cesso storico: tutto cio che av-
viene nel capitalismo non avreb
be altra dimensione se non 
quella del rapporto di proprie-
ta capitalistico perche avviene 
neH'ambito di quel rapporto. 
sotto il suo segno. Invece — e 
i nostri «maggiori > Marx ed 
Engels hanno battuto su questo 
chiodo teorico per tutta la loro 
vita! — le forze produttive (e 
quindi in particolare la scienza. 
la tecnica, e tutte le altre for
me di conoscenra-dominio, ar
te compresa) non sono identifl-
cabili col rapporto di proorieta 
sotto il quale si sviluppano, tra-
scendono quel rapporto. nel sen
so che i loro risultati restano 
quando quel rapporto di proprie-
ta e distrutto. e vengono eredi-

tati dalla societa nuova che sor-
ge dalla distruzione — appunto 
— dei vecchi rapporti di pro-
prieta. 

Per quanto la cosa mi sem-
brl molto semplice e chiara. 
so che non e stato facile cri-
ticare le tesi del secondo Mar-
cuse (quello de!l'« uomo a una 
dimensione*: ora e'e il terzo. 
quello deJI'utopia), c credo che 
non sara facile mettere in luce 
I'errore di fondo dei ragiona-
menti suggestivi del compagno 
(e per me amico) Marcello Cini. 
II fatto c che la nduzione del-
1'impresa lunare a gioco di cir-
co per addormentare il popolo. e 
basta, e. nella argomentazione 
del compagno Cini. solo un co-
rollario di una teoria della so-
cieta e della lotta delle classi 
che ha una sua organicita, e 
che implica. tra le molte sue 
consewuenze. la improponibihta 
di una trasformazione a van-
tac^io del proletariato della 
scuula senza la presa globale 
dfl po'icre. e la affermazione 
della dertradazione a non cultu-
ra. ncirambito del capitalismo. 
rli Titcn rami dcl'a scienza, e 
tendenzialmente della scienza 
tutta. 

.Mi riproponuo di sottoporre in 
altra sede ad un esame critico 
la teoria del cotnpacno C'tu 

In questo mio intervento su 
I'Unita vorrci invece mettere 
in rilievo il fatto che Cini e tut
ti coloro che hanno proso la 
parola nel rlibattito. hanno tutti 
commesso il medesimo peccato 
di omissione. 1 riiscorsi. ridotti 
alia loro struttura logica e.'e 
mentare. sono stati infatti i se 
guenti: * Sono arnvati primi !o 
ro. per6 si tratta di un gioco 
da circo r. « sono arnvati primi 
loro. pero si tratta di un pro 
gresso che va al di la del suoi 
autori *; t sorio arnvati prirni 
loro. pero in questo modo han 
no reso piu stndente !a contrad 
riizione tra avanzata tecnico 
scientifica e arretratezza socia-
le nel capitalismo »: f sono ar 
rivati primi loro. pero cio che 
conta e quello che si fa sulla 
Terra >. Sen/a dubbio. quei 
« pero ». ci sono. e contengono 
ciascuno un elemento di vcro. 
Ma: perchi sono arnvati primi 
loro? 

La teoria 
demistificatrice 

Attenzione. cari compagni. an 
che il marxismo. possente teo
ria demistificatrice. scuola di 
coraggio intellettuale nelle ope 
re dei classici. puo essere de-
gradato a « oppio dei popoli >: 
a falsa coscienza, a ideologia 
trirxifalistica e giustiflcazionLsti-
ca. Attenzione a quei < pero », 
cos) difensivi. che tutti in quai-
che modo nascofidono il pro-
blema preliminare: perche gli 

americani sono passati in testa 
nella gara spaziale che ebbe ini-
zio nel 1961 col la unpresa so 
vietica che porta il nome di CJa-
garin? Che. nel 1%1, la supc-
riorita spaziale so\ietica non 
fosse soltanto tecnica. lo capi-
rono bene c presto i governanti 
statuniU'nsi, inviandn subito nel 
1'Urss una missionc per stu-
diare l'organizzazione della 
scuola. in particolare l'insegna-
menlo scientifico di massa. 

1961, Sputnik c Gagarin: 1%9, 
liem e Armstrong. Clia neJ con-
fronto • les-iicale » c evidente 
un arretramento sovietico. con 
una conseguente avanzata ame
ricana. 

La questione 
del socialismo 
La mia convinzione, che sot-

topongo al vaglio di un pubblico 
dibattito. e infatti che l'elemen-
to primario sia la grave crisi 
che attraversa da qualche anno 
rilnione Sovietica. Ripeto: cri
si. Perchd aver paura delle pa
role? O veramente qualcuno 
pensa che essere amici del-
I'Urss. militare dalla sua parte, 
significhi continnare ad affer-
mare che tutto va bene dopo la 
rottura con Pechino. il 21 ago
sto 1968, gli applausi dei rome-
ni a Nixon e cos) via, e non 
signifkhi invece afTrontare con 
lucido e razionale coraggio la 
crisi — certo temporanea! — 
per dare cosi un contributo, e 
sia pure piccolissimo. al suo su-
peramento? 

Sono convinto che la crisi at-
tuale doll'Urss sia dovuta al pro 
lungarsi. al di la delle sue ra 
gioni stwiche, del tipo di ge-
stione del socialismo sorto negli 
anni dell'accerchiamento capi
talistico e poi dell'aggressior.e 
fascista. consolidatost negli anni 
della guerra fredda, scosso ma 
non strutturalmentc mutato dal 
2Dmo congresso e dal tentativo 
di * nuovo corso» di Nikita 
Krusciov, In un tale tipo di 
gestione si tende a pianiflcare 
tutto. a dirigere dall'alto, a 
controllare. a vagliare central 
mente ogni informazione. a lm 
porre una linea senza ammette 
re critiche; una volta superatc 
le ragioni stoiiche che lo han 
no prodouo, in un clima di ten-
sione. consenso. sachftck). entu-
siasmo, esso mortinca la colta. 
critica. sensibile umanita cht 
pure ha contnbuito a far nasce 
re, blocca ulteriori aviluppi in 
tutti i campi, perche condizaone 
di essi e una diversa regolazione 
(dinamica e di compartecipazio-
ne decisionale) delle attiviti 
produttivt. 

Ancb* lo aviluppo tacnico-

scienufico viene rallentato dalla 
pretesa di dirigere e regolare 
tutto daH'alto. Nun e un caso 
che circolazione delle idee sen 
za censure, lilx-ro confronto P 
spirito critico vengano chiesti 
dai piu autorcvoli esponcnti del
la sci(>n/,i Miv:i't.iea (vedl le re 
centi dichiara/ioni ill Kapitsa. 
numero uni> de'.la fisica sovieti
ca). II problema di una com 
prensione delle cause della cri 
si non potra 'non puA) non 
porsi ai»li attuali dirigenti sovie 
tici. Ricordiamo che le indag) 
ni di Ota Sik suU'economia. di 
Radovan Richta e della sua 
equiiie sullo sviluppo della tec 
nica e della scienza, furonn 
promosse. e condotte a fondo. 
sotto Xovotny: prima del nuovo 
corso la necessita di capire che 
cosa non andava. nella econo 
mia e nella scienza, si era im 
pasta al p:u alto livello politico 

Mi limito a trascrivere qual 
che brano delle conclusion! di 
Richta sul rapporto scienza 
societa (La v\n cecoslouacco. 
Milano. Angeli V.m. pp. 19H-199): 
* La scien/a ri< tnede... un gra 
do molto pn'i elevato di sogget 
tivita e d: responsahilita inter 
na. una misura piu grande di 
iniziativa e di autorealizzazionc t 
della industria ' classica'. * Ci 
rieve e-sere uria maggiore ' fldu 
cia nell'uomo ', nelle sue capa 
cita e nei suoi poteri creativi. 
In contrasto con la gerarchia 
del sistema industriale. la scien
za raggiunge nel suo sviluppo 
uno stadio in cui esige I'adem 
pimento piu complete dei princi 
pi democratic! ». «In una va 
sia pro'pcttiva storica. dal 
punto di vi'-ta del modello ten 
rico. il socialismo e il comuni 
smo sono mt im a mente legati al 
la scion/a -. anzi la rivoluzlonr-
tecnico <<-:ent.fira per attuarsi 
pienarnen'e ha bisogno del so 
cialismo e del comunismo; tion 
dimeno. I'c -nerienza ha dimo 
strato die e un cammino arduo 
e cosparso di spine ». 

Sono p'.enamente d'accordo 
con Radovan Richta. e sono an 
che d'accordo con quel caro 
compagno e imieo cecoslovacco 
che mi diceva a Praga nello 
scorso apnle: « se guardo ai de 
cenni. sono ottimista >. Ma una 
prospettiva storica non si realiz-
za da sola, n6 in anni ne in 
decenni, se non e'e la nostra 
azione efflcace di mititanti ooot 
e gut. per un dato momento e 
una data situazione. L'Unione 
Sovietica ha tuttora una posi 
zione centrale e decisiva nel so 
cialismo. e ha potenzialiU di 
sviluppo immense. Ma perche 
quMte possibility »i realizzino. 
perche I'Urss esca dagli anni 
dimcili. dobbiamo andare al fon
do della sua attuale crisi, tutti, 
da militanti fedeli della causa 
del socialismo. Fedeli. perche 
coraggioMmente criticl. 

L. Lombardo R«dic« 

Tornano a casa 
i tre astronauti 

? 

HOUSTON - Mantra i trt astronauti dall'Ap^lo 11 hanno 
tarmlnato la a"»rar»tana • tono utciti dal laboratorio ipazialo 
par andaro Incontro all* manlfastazionl praparata par lora, la 
rocca a la poi vara cha assi hanno tratportato dalla Luna eon-
llnuano ad assar custoditt nal piu complato iaetamanto. Finora 
soltanto 1 tra astronaut) a akunl topolinl blanchi, complata-
manta atattici, sono stati a contatto con I matariall lunar! a 
naaauno di mi k state contaminato. 
Nella foto: Artnatroitg aaca dalla routarta 

lo ospita Jaime Silva e i suoi 
attori, in ogni modo, non st 
sono la$ciati intimidire; anzi, 
hanno replicato orgamzzando 
dibattiti con la platea su que
sto « messaggio del nostra po
polo ». 

E'. anche questo. un momen
to della ensi che gli anni di 
Fret hanno aperto nel movi-
mento cattolico cileno e che 
rappresenta senza dubbio uno 
degli avvenimenti polttici di 
maggior rilieva degli ultimi 
trenta anni. La Iglesia joven, 
che predica un ntorno ai po-
veri. occupa nel dibattito un 
posto a se. Sono i suoi mili
tanti, sacerdoti e laid, che 
hanno occupato. alcune setti-
mane orsono. la Cattedrale, 
celebrando una messa stmbo-
lica con pane e vino non sul-
I'altare ma nel mezzo del tern-
pio; sono lora che hanno 
« contestato » il Nunzio aposto-
lico per lacquisto di un lus-
suosa appartamento del bar
rio alto, aono ancora loro che. 
molto spesso. st mettono alia 
testa dei contadtnt nell'occupa 
zione delle terre. 

La rottura che si e verifi-
cata in seno alia DC in occa-
sione della junta dt maggxo e 
che ha pur tat o una parte del
la sinistra fuort del partita, 
nelle file del MAPU. e un al-
tro aspetto del quadra. II ter-
reno su cut essa si & mant-
festata e quello della tcelta 
tra due formule: il camino 
propio e la unldad ,X>pular, 
e cioe, in pratica, il centri-
smo alia Frei e lalleanza con 
la sinistra marzista. Questa 
scelta si pone oggt con nuo
va urgenza, ma si agitava da 
molti anni in seno alia DC. 

Ne partiamo, in una sola 
del Congresso, con il senatore 
Mmda, un giovane dtngente 
untversttario che e tra i pnn-
cipali eaponentt del tereeristas 
i democristiani rimasti nel 
partita ma all'opposutone. 
« Lei sa — dice Maida — che 
la DC e un partito giovane. 
La sua crescita, negli anni 
tra U '57 e il 64. e stretta-
mente assoctata alia crescita 
della immagine di Frei. Ma 
nel partito e'erano anche al-
tri uomini e altre idee. Nel 
'!)'J. al nostro prima congres-
so, si erttno delineate tre po-
siziani: Frei era per un fron
ts delle classt medie, nel qua
le la DC avrebbe avuto co
me allenti i radical! e le far
ce di centra; Kafaele liumu-
cm e Julio Silva Solar, che 
oygt sono net MAVU, erano 
per t'intesa can la sinistra; 
Jaime Castillo, attuale presi 
dente del partito e «ideolo-
go» influente tra i giovani, 
proponent I'autonomia e una 
cambtnaziane nazionnle-popa-
lure con la DC come asse. 
Ne usct un compromesso tra 
Frei e Castillo. Tendenze ra-
dicall si manifestarono con vi-
vucita. ma il dibattito non tu 
approfondito ». 

n Queste tendenze sono tor-
nate a manifestarsi in forma 
organtzzata piu tardt, quan
do lespcrtcnza di governo ha 
ncutizzato i contrast!. Da una 
parte, si pasero gli oficiali-
stas, e cioe i maderati, pron-
tt a dare carta btunca a Frei. 
Dullaltra terceristas e rebel-
des (che oggt sono il MAPU). 
Nel 'til, i due gruppi di sini
stra canqutstarono la direzio-
m e chiesero una rettifica ra-
dicale della pohlica governa-
tiia. Si crea cost un conflitto 
fra il governo e la mesa del 

i partito. Questo ag\ contro quel-
i la e, nel gennaio dell'anno 
i scorso, pervenne a rovesctar-
I la. A questo punto, la smi-
j stra rmuncid a retti/icare Frei 
| e puntd ad un consolidamen-
I to, in vista dt una seconda 
. tappa. Pensavamo tutlt che it 

congresso avrebbe portato un 
I cftianmento posxttvo. Ma, tn 

marzo, sopravvenne Puerto 
Monti. E la ncerca di una 
definizwne precipito. In mag 
gin, nella junta, lo schtera-
mento fu: da una parte, t fan-
ton del camino propio, dalla 
altra rebelde.s terceristas, 
Fuentealba, Tomic, tutti per 
I'unita po polar e. I primi pre. 
valsero ccm strettissimo mar-
gine. Fuentealba rmuncid e 
Castillo prese il suo posto. I 
fautori dell'alleanza con la si
nistra marxista hanno preso 
due strode: gli uni sono an> 
dati nel MAPU, noi abbiamo 
formato una nuova sinistra * 

Come vede la nuova sini
stra le prospettive? Molto di-
pende dalla prostima junta, 
che deve riuntrst in questi 

giorni. Madia e i suoi amici 
: restano fedeli alia strategia 

dell'unita popolare, ma resta
no cauti per quanto riguarda 
la possibility di applicare la 

, formula in sede elettorale. 
i Considerano invece possibile e 
i 'tecessarto applicarla tn sede 
j di governo per avviare il pae

se su una via «non capitali
stico it. E Tomic? Essi pen-

| sano che il nuovo candidato 
democristiano, anche se non 
fa parte del gruppa, sia por-

I tato dalle cose a stare con la 
| sinistra, e possa svolgere un 

ruolo dedsivo. 
Di dtverso parere sono t 

leaders del MAPU. Per Gu-
mucio, t una rettifica della 
DC non e piu potstbile >. « / 
conflitti interni — egli dice — 
sono arrivati al punto in cui 
hanno stancato non solo U pae
se. ma noi stessi. Si e derfo 
che il partito era dtventato 
un sacco di gatti, Ed » ve-
ro. E' necessorio parlor chia
ro: le divergent* non sono a o 
lo tattiche. Non * la siesta 
cosa andare al governo con 
la destra contro la sinistra 
o con la sinistra contro la de
stra. Dalla. tcelta diptndono 
la natura del potert • la pos
sibility di risolvere i proble-
mi del paese. E do siignifica. 
par not, romp+r* con il capi

talismo. fare trasformazioni di 
fondo >. 

Julio Silva Solares polemii-
za senza metzi termini ecm 
la «ideologia di centro * Sia 
mo uscitt dalla DC — dice — 
perchi i dirigenti respingono 
lumtd popolare e noi pensta-
mo che tenia di essa non sta 
possibile cambiare le cose. An
che se si arnvasse a un go
verno piu deciso, ci tarebbe 
sempre un rischio di instabi-
htd. Comunque. not pensiamo 
che a questo non si arrivera. 
II programma di Frei e quel
lo de/i'AJleenza per il pro-
gresso: moderni2zare il siste
ma per renderlo tnputnerabi-
le alia rivoluzione. II nostro 
e fare la rivoluzione Percib 
abbiamo voluto recuperare Im 
nostra liberta di azione e oo-
gliamo adoperarla per Ian*-
rare all'unita delle smut re. 
Se questa untta si realism, la 
opinione pubblica lo compren-
dera e le sinistre potranno an
dare insieme al governo con 
lappoggio dell'elettorato ». 

Sfortunalamente. come ab. 
biamo git scritto — ed e que
sto it punto oscuro in una si
tuazione aperta e ricca di 
spunti interessanti — I'unita 
delle sinistre e tuttora ostaco-
lata da divergenze politiche e 
personali. I comunisti guarda-
no alia candidatura Tomic co
me ad uno sforzo inteso a con-

solidare le potiztont degli at
tuali dirigenti democristiani e 
considerano le sue ambigue 
affermaztont in tema di uni-
dad popular come un espedten 
tc tatttco. II fatto che Tomic, 
dopo aver rinunciato. tempo 
fa, propria in considerazione 
della loro opposizione. abbia 
finito per accettarla senza che 
vi sia stato un ohiarimento 
della linea del partito, e, at 
loro occhi, una riprova della 
validitd di questo giudMo, 
condiviso dal MAPU, e 
dal partito soctalista. I omu-
nisti sono d'altra parte con 
vinti che I'unita della DC non 
possa sopravvivere a un ap 
poggio della destra e che al
tre forze possano uscire «<i 
sinistra », anche prima del no
to. Allro p<jmo dt djscordw 
e Valleanza con il partito ra
dicate, che, affermano i co 
mumsti, st e oggi profonda 
mente rinnovata, espellend> 
gli dementi reazionari, e de
ve essere parte necessaria -it 
una coalizione popolare. t to-
cialisti, invece, si oppongono. 
Nc i comunisti, ne i sociali
st! (incerti negli ultimi anni 
tra il vecchio massimalismo e 
la ricerca di nuovi • model-
li » internazionali), ne, in fine. 
il MAPU. hanno proposto ti-
nor a candidature ufficiali. 

Se si considerano. percid, :e 
prospettive sotto il profit" elet
torale, non e ancora possibi
le formulare previtioni. Let 
senziale, nel quadro che ab
biamo cercato di tracctare, re-
sta questo processo di decan-
tazione e di raggruppamento 
che amplia continuamente il 
campo delle forze popolan. 
Conqui3te di questi anni sono 

lestensione dell influenza del
la Central Unlca de Trabaja 
dores, che, se organizza to-
lo una minoranza dei lavora-
tori cileni, e tuttana in gra 
do di dirigere grandi lotte dt 
massa, e la nascita di un mo-
vimento organuzato tra i con-
tadini, favorita da una legge 
che i comunisti considerano .'a 
piu importante degli anni di 
Frei. Sono note nelle campo-
gne tre centrali: una. dtrmt-
ta da comunistt e socialitti, 
conta gia trentamua aderenti, 
un'altra, guidata dalla sini
stra DC, ne ha cinquantam* 
la; una term, legato alTap-
parato demoenstusno cosi co
ma esso era prima della cri-
ti, ne raggruppa gutndicrmi-
la. E' un capitate prexioso. 
che ftno a pochi anm f* non 
etisteva. una form potente en-
pace di contettar* i n o r i 
efarieeia § di a/frettare un 
oatnbk>. 
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