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Considerazioni sulla crisi di Polonia 

erche 
loicrazia 

Le scelte in agricoltura e I'alleanza tra operai e contadini - II proge
nia dello Stato e del modo come il Partito svo'ge il suo ruolo di di-
rezione in collegamento con le masse - Dopo I'Ottobre polacco del 
1956 - La funzione del sindacato nella costruzione del socialismo 

La ci-isi iragiea csplosa a 
Danzica si 6 riflossa drasti-
oamentc nl vcrtice dello 
Stato polacco. (lomulka si 
c dimesso; Gierek c stato 
eletto primo segretario del 
POUP; una serie di mul.i-
menti in seno aU'lIflicio po
litico del Partito hanno por-
t'ato alia formazione di una 
nuova dirigenza. I.a stampa 
borghose italiana c tutta tesa 
a dimo-lrare ehe cio sareb-
be il preludio di una svol-
1a « lecnocratica •, con I'ar-
gomento — piu o mono di-
chiaralo — ehe solo il ritor-
no a incontivi e metodi di 
tipo eapifcalistico possa con-
senHre di uscire dalla cri-
i!i. Noi invece ci ostiniamo 
ad alformare die solo nn 
passo in avanti della demo
crazia socialista puo dare la 
risposla ai problemi dram-
matici accumulalisi in Po
lonia, che non sono quelli 
genei ici ed • eterni • di uno 
Stato in via di « ammooer-
namento», ma i problemi 
aspri si, ma specifici, di una 
socieia di fransizione, che 
ilavoia faticosamente a eo-
struire un sistema diverso 
dal capilalismo, un sistema 
sociaiista. 

Valga un esempio. Non 
e'e dubbio die la crisi doi 
T>rez/i in Polonia ha come 
una dello sue componenli 
fundamental! i costi di pro-
duzione e i livelli produtli 
\i dei generi alimentari di 
prima necessita, a comineia-
re dalla carne; ha dunque 
una sua fonte nell'agricol-
tura. Ebbfciie — tutti lo ri-
cordano — l'avvento di Co
rn u'lka in Polonia vide una 
svolta die porto a un rilan-
cio della piccola proprieta 
eontadina, a un passo indie-
tro nel processo di cofletti-
vizzazione nelle campagne. 
Si tratt6 di una politica 
che giustamente tendeva a 
spazzare via misure abnor-
mi e pesanti di eoercizione, 
di eol'lettivizzazione forzosa. 
Tutto quello che dopo e av-
venuto ha dimostrato che ri-
stabilire su queste giiiste 
basi di consonso un col
legamento con le masse con-
tadine non era sufiieiente, se 
da cio non si giungeva a 
forme original1! di organiz-
zazione produttiva assoeia-
ta, che vaiorizzassero il la-
voro contadino, e a riforme 
nolla pianifieazione indu-
striale, le quali permettes-
sero di porre su nuove basi 
lo scambio tra citta e cam-
pagna. 

Basta enunciare questa 
tcmafica, per avvertire che 
essa richiede — ancora piii 
e meglio del passato — scel
te pubbliche rigorose e coe-
renti: nella formazionc delle 
risorse, nel loro orientamen-
to, nol combattere il peso 
di apparati buroeratici pa-
rassitari, nel liquidare pri-
vilegi di casta e di gruppo 
o visioni corporative. Di 
fronte a problemi di questa 
natura, che sonso ha l'esal-

italiana 

a Empoli 

Una rassegna di graflca 6 
sfata inaugur-ata a Empoll, 
nei local! del Palazzo delle 
Esposizioni. Promossn dal-
I'Amminlstrazione comunale 
e dalla stamperia florentina 
« II bisonte » la mostro com-
prentle una serie di « per
sonal! »: da quella dello scul-
tore inglese Henry Moore 
del ciuale viene anche pre-
senlata la serie completa di 
incisioni realizzata recenle-
mente sul soggetlo dl un te-
scliio di elefante, a quelle 
di Renato Guttuso, Bruno 
Caruso, Emillo Greco c Ugo 
Capocchini. Oltre cento lito-
graflo, selezionate fra le mi-
gliori edite dal « Bisonte », 
offrono un panorama della 
graflca Italiana con partico-
lare atlenzionc alia produ-
zione di Carra, Severini, Ma-
gneili, Matlloli, Cremoninl, 
Vacchi, Tornabuoni, Boschi. 

Sella (oln: * Kle.trot'eno s 
di Lt onardo Genin:i:n; 

taziono di » modelli -» di so-
cielit. che mellono a refiola 
eenl.tale e delerminante il 
profit to capitalistico o addi-
riltuni la tutt-la della ren-
dita? E quale • saivez/.a . o 
sbocco sarebhc mai da rica-
vare da un ritorno a canoni 
privatistici in un paese co
me la Polonia, in eui secoli 
di arretratezza hanno ina-
sprito e complicate la que-
slione di uno sviluppo • in
tensive >, ad alia produtti-
vita, che al tempo slesso sia 
capace di liquidare una an-
nosa disoccupazione di mas-
sa e di procurare un mini-
mo di lavoro per tutti? 

Non intendiamo alfatto 
minimizzare. Anzi: vogliamo 
soltolineare ehe tutta la te-
matica emergente dalla cri
si po-lacca solleva la diffi
cile questione delle basi 
nuove su eui deve oggi pog- j 
giare una alleanza tra ope
rai e contadini, allraverso 
eui la classe opcraia riesca 
contcmporaneamcnle a di-
fendere il suo tenore di vita 
e a indicare una prospetti-
va di progresso a tutta la 
sooieta. Per dirla in mo
do sommario: queH'alleanza 
popolare, che al momenta 
del erollo del nazismo trovo 
il suo fondamento nella pa
ce, neH'antifascismo, nella 
conquisla della terra, nella 
liquidazione del grande ca-
pilale sfrult.atore e nella j 
pi'inia industrializzazione. de
ve oggi trovare la sua base 
e il suo punlo di mediazio-
ne in sviluppi produttivi e 
soeiali, in traguardi sociali-
sLi, che vadano oltre le pri
me conquistc del dopoguer-
ra antifaseista. 

E non si tratta solo di 
tin'intesa sulfa prospettiva 
« eeonomica •. Toma qui la 
questione che chiamiamo, 
gramseianament'e, del • bloc-
co storico •, e oioe anche dei 
rapporti ideali e poMliei, del 
tipo di Stato e del modo 
con eui il partito comunista 
eserciba neilo Stato il suo 
ruolo di direzione. Forse, 
su questo punto, non sem-
pre slamo stati intesi chia-
ramente in questi anni da 
alcuni partiti fratelli, nel 
dibattito che abbiamo avuto 
con essi. 

Quando noi abbiamo sot-
tolineato con forza 1'esigen-
za di uno sviluppo della de-
mocrazia interna nei parti
ti comunistii e operai, non 
obhedivamo affatto alia su-
perfieiale tentazione di so-
vrapporre un modulo liberal-
borghese ad altre societa, 
ad altre situazioni storiche. 
Alia luce dei fatti e di espe-
rienze gravi e dolorose, 
prendevamo coseionza dei 
nodi aggrovigliati che la 
trasfonnazione socialista do-
veva sciogliere e che il solo 
controilo statale dei gran-
di niezzi di produzione non 
risolveva. E ci sembrava e 
ci sembra ehe solo un dibat
tito, una tonsione politica, 
una ricerea teorica perma-
nente nel partito valgano a 
stabilire un rapporto con la 
ofas.se operaia e con le mas
se, che eonsentano ai parti
to di assolvere il suo ruolo 
di avanguardia e guida. 

Probabilmente il partito 
operaio polacco ha pagato a 
Danzioa il prezzo non solo 
di errori di questi giorni, 
di scelte attuali non discus-
se eon le masse, ma di fat
ti piu lontani: di un depe-
rimento degli organismi di 
democrazia operaia di base 
ehe I'Ottobre polacco del '56 
cerco di awiare, di una rot-
tura con gruppi di inteilet-
tuali, di un restringimento 
autoritario di tutto il respi-
ro della vita statale. Fatti 
tanto piii gravi in un paese 
come la Polonia, dove il 
partito operaio ogni giorno 
ha dovuto fare i conti con 
un movimento oattolico ra-
dicato e organizzato, con una 
forte tradizione eulturale. 

E d'altra parte in paesi. 
che hanno una storia cosi 
stratificata e che si pongo-
no ormai obiettivi produtti
vi e soeiali cosi dilficili, il 
collegamento deH'avanguar-
dia con le masse profonde 
non puo esaurirsi soltanto 
nel rapporto diretto tra 
partito e base, ma deve fon-
darsi su una dialettica piu 
ampia tra il partito e i vari 
momenti e organismi in eui 
si articola la vita della clas
se operaia e delle grandi 
masse. Facciamo Pesempio 
del sindacato. Quando il 
sindacato si limita a essere 

1 solo » cinghia di trasmissio-
ne » delle direttive produt-
tivc e politiche del partito, 
si determina un vuoio; vie
ne a maneare una presenza 
che interpreti e faccia sen-
tire ..Icterminate esigenzc 
immediate di^lla classe (a 
voile anche solo di una ca-
tegoria), le quali devono es
sere si collocate in una pro
spettiva storiea gcnerale. ma 
non possono essere lgnora-
le o scavalcale. 

Certo: fare i conti con 
questo tipo di sindacato ri-
chiedera una direzione piii 
ardua, ma il partito e lo 
Stato socialist,'! disporranno 
di un punto di riferimento, 
che non solo evitera errori 
e forzature tragiche, ma gia 
rappresentera un primo ele-
mento di coscienza e di uni-
ficazionc a livello di base. 
Una organizzazione del po-
tere socialista, che si risol-
va nol dominio « totalizzan-
te • di un partito fortemen-
te centralizzato al vertice e 
po/ero di vita domoeratiea, 
davvero oi appare inadegua-
to rispet.to ai nuovi traguar
di ehe si presentano nei pae
si soeialisti, e quindi debo-
le, esposto a crisi dramma-
tiehe, costretlo a fare di 
ogni cambiamenlo o rinnova-
mento un li-auma lacerante. 

Pietro Ingrao 

Annuncio di Allende 

EL CBLE 
NAZIONALIZZA 
. GIAC1MENT1 

SANTIAGO OKI. CII.K, 22 
« II grande sogno cllono si 6 avveralo ». Con 

quesle parolo II presiclenle del Cile, Salvador 
Allende, ha annunclato ierl nol corso dl un comi-
zio, la r i forma coslituzlonnle cho pormolterA la 
nazionallzzazlone del vastlsslml glaclmenll dl pri
me eslstenli nel pnese. Ln cerlmonla si 6 svolta 
davnntl al palazzo presidenzialc, presonte una 
folia enorme, composta di contadini, operai, mina-
tor i , sludentl. II comizlo dl Allende e stato piu 
volte interrolto dai calorosl applausl della fo l l r . 
In partlcolare Allende ha clichlnrato: « Dal 1930, 
le grandi compagnie che sfrultano il noslro rairiu 
hanno reallzzato prof i l l i per un ammonlare cii 
3.700 milioni dl dol larl , II che rappresenla II <I0 
per cento della rlcchezzn del paese. Questo non 
sara mal dlmenllcato da noi ». 

Allende ha volulo agglungere che questo prov-
vedimento «non e una aggresslone conlro II 
popolo o II governo nord-amerlcano: non sl trattn 
nop pure dl un'aggressione contro le stesse soclela 
cho sfrutlavano I giacimentl poiche gll Indennlzzl 
saranno equl e la nazionnlizzazione sl fara con-
formemente alia legge ». 

Tutt i I par-tlti dl « Unlta popolare » - II bloceo 
che permise alia sinistra di otlenere In vit lorln 
elettorale — hanno appoggiato I ' ln 'mal 'v i . Ancin 
la Democrazia cristiana, ora parti lo di oppoai-
zione par!amcnta:e, ha dato il suo consrnso altn 
r i forma. (Nella foto: un momento dcila manl-
festazlone a Santiago). 

BOLIVIA: una nuova dialettica politica dalle prospettive ancora incerte 

II governo di Torres non e rappresentativo delle sinistre, anche se e nato con l 'appoggio critico di operai, studenti, partiti rivolu-
zionari - Perche e fallito il colpo reazionario del generale Miranda - II ruolo delle organizzazioni sindacali di classe e il « co-
mando popolare » - I militari amici e i militari nemici dei minatori - I funerali a La P a z dei caduti della guerriglia di Teoponte 

Dal nostro inviato 
LA PAZ, dicembre 

Su un camion iinpolverato 
col cofano ricoperto dalla ban-
diera nazionale, il Presidente 
della Bolivia, generale Torres, 
arriva alia miniera « XX se-
colo », la principale del paese. 
Insieme a uomini del suo se-
guito, lo accompagnano alcuni 
minatori fucile in spalla. Nel
la piazza dell'abitato, dove vi-
vono cinquemila operai con le 
loro famiglie, parlera dal bal-
cone del sindacato dopo esser-
si tolto il berretto da genera
le ed essersi posto in capo 
I'elmetto della miniera. Di ia-
to, una grande statua al mi-
natore: torso nudo, casco con 
lampada incorporata, stnnge 
nel braccio destro alzato un 
fucile e si appoggia sul sini
stra che regge una perfora-
tnce. 

II generale presidente e In-
vitato dalle organizzazioni dei 
minatori. Lo si vuole ringra-
ziare per avere cancellato una 
misura antioperaia del gene
rale Barrientos del '65 con la 
quale furono ridotti i salari. 
Ora, con il nuovo governo. il 
soldo operaio e stato reinte
grate e drasticamente ridotti 
sono stati gli scandalosi sti-
pendi degli alti burocrati del

la COM1BOL (l'azienda delle 
miniere di Stato). Popolaresco 
nel tratto e nella figura (si 
dice che da ragazzino vendes-
se caramelle per strada), Tor
res dice che non sono i mina
tori che devono ringraziarlo, 
ma e lui, a nome di tutti i 
boliviani, che ringrazia i mi
natori per lo sforzo pieno di 
abnegazione che permetie al 
paese di contare sul pilastro 
della sua economia: lo st.igno. 
II mio governo, continue, si 
appoggia sulla sicura base co-
stituita da operai, intelletmali, 
contadini e forze annate. 
« Una volta ripulile dai germi 
fascisti, le forze annate an-
dranno spalla a spalla con i 
lavoratori ^. Verra presto 
messo in pratica un piano af-
finche gli ufficiali convivano 
con i minatori conoscendone 
sofferenze e virtu. I paesi sot-
tosviluppati, afferma il gene
rale presidente, devono con-
vincersi che i militari, nel 
quadro storico dell'arretratez-
za, sono coloro che hanno la 
possibility di realizzare una ri-
voluzione. 

1 minatori ascoltano e, qual-
che volta, applaudono. E' una 
folia di operai indios, l'avan-
guardia di quella maggioran-
za di popolazione boliviana 
che prima di parlare spagno-

lo parla quechua o aymara. 
Alcuni tra di loro hanno il 
fucile in spalla. Sono anni 
che sono state sottratte, du
rante i giorni del tentato e 
sconfitto colpo di Stato fasci-
sta, al corpo di polizia della 
miniera. Uno di loro ci ri-
sponde: « Non possiamo anco
ra dire di essere armati, ma 
— questo si — siamo in grado 
di difenderei ». 

II dialogo minatori-govcrno 
e esplicito. Delegati di base e 
dirigenti sindacali affermano 
due cose: che staranno con il 
governo finch6 il governo rta-
ra dalla parte della rivolu::io-
ne; che bisogna distribuire ar-
mi ai lavoratori per poter di-
fendere il cammino verso il 
socialismo. fl delegato di San 
Jose, rivolto a Torres: «Se 
lei cambia strada si ricordi 
che i minatori insorgeranno 
in armi. Pero se non abban-
dona i suoi propositi lottere-
mo insieme fino alia vittoria 
finale ». E il delegato di Cata-
vi consegnando una statuetta 
di un minatore con il suo fu
cile: « Ci sono militari amici e 
militari nemici: lei e tra gli 
amici ». 

Tre anni fa, continuando la 
sua politica ferocemente an
tioperaia, il generale dittatore 
Barrientos, ordin6, e l'esercito 

esegui, un'aggressione nella 
notte di festa di San Giovan
ni contro i minatori di « XX 
secolo ». Caddero a decine sor-
presi nelle loro case. L'eserci
to distrusse la stazione radio 
che i minatori avevano im-
piantato. Ora, qui davanti al 
generale presidente, un ope
raio chiede, e ottiene, un mi-
nuto di silenzio per quei mor-
ti. Trascorso il momento di 
raccoglimento Torres dira che 
anch'egli rende omaggio a 
quei caduti e che spera siano 
gli ultimi «perchd d'ora in 
avanti il popolo boliviano lot 
tera unito contro qualsiasi tipo 
di fascismo ». 

E' venerdi 27 novembre 
nell'altopiano di roccia e terra 
senza vei'de dove si scava la 
ricchezza del paese: non sono 
passati due mesi dal golpi; 
reazionario del generale Mi 
randa, dalla caduta di Ovan-
do, dalla incerta crisi di quat-
tro giorni, dal decisivo infer-
vento delle organizzazioni ope-
raie e studentesche dal quale 
sarebbe nato il governo di 
compromesso del generale 
Torres. 

La mattina dopo a La Paz. 
L'impiegata dell'hotel guarda 
alle nostre spalle e dice, for
se a se stessa, togliendosi la 
sigaretta di bocca: «Lo en-

tierro de los guerrilleros». 
11 corte ' funebre attraversa 

il centro della citta. Ogni ba-
ra e preceduta da una foto-
grafia del morto. Una, gran-
dissima, lo raffigura in piedi 
con una chitarra. Tutti veil-
tenni, universitari. Sono i pri-
mi corpi restituiti dall'eserci-
to dei caduti della guerriglia 
di Teoponte, un tentativo di 
•sfocos presto esauritosi mili-
tarmente. Sono i caduti di 
una guerriglia studentesca, di 
borghesia della capitate 
e « bianca ». In tutto il corteo 
e'e una sola donna india. Por
ta una bombetta nera e sul-
le spalle uno scialle multico-
lore come quelli delle donne 
che incontri nei corridoi e ne-
gli uffici del sindacato mina
tori, li a poclii passi dal fu-
nerale. Ci sono le bandiere 
dei sindacati operai e contadi
ni e quelle deU'organizzazione 
degli studenti, ma coloro che 
scguono i feretri sono i colle
gia e gli amici dell'Universi-
ta, i parcnti, gli intellettuali, 
C a n t a n o sommessamente: 
« Compagno di lolla / gia an-
diamo a sotterrarti I perche 
perdesli la vita I cercando 
liberta ». 

Nulla in Bolivia puo piu es
sere fatto alia vecchia ma-
niera: ogni parte della socie

ta e scossa da una crisi che 
non permette soluzioni provvi-
soric. Ma come e clii trasfor-
merA la crisi in realta rivo-
luzionaria? 

L'attuale alleanza delle for
ze di sinistra, nata intorno 
alio sciopcro politico e alle 
.ia.,:restazioni popolari dello 

ottobre, non significa il supe-
ramento di divisioni profonde 
nella valutazione della situa-
zione e della prospettiva stra-
tegica: e ciascun gruppo (co-
munisti, maoisti, trotski-
sti, catlolici rivoluzionari, si
nistra uscita dal MNR di Paz 
Estenssoro) preso a se e de-
bole. Dall'altro lato, il potere 
dei militari di destra e, di 
fatto, rimasto intatto. 

L'equilibrio politico ritrova-
to dopo il fallimento del com-
plotto fascista del generale 
Miranda, si basa essenzial-
mente su tre movimeiiti: una 
rottura all'interno delle forze 
armate; l'accordo delle orga 
nizzazioni sindacali e dei par
titi di sinistra con la crea-
zione del «Comando popola
re »; la convergenza di questo 
bloceo con la frazione pro-
gressista delle forze armate. 
Da qui nasce il governo del 
generale Torres, che pero nel
la sua attuale composizione 
non e rannresentalivo anche 

delle sinistre, cioe del «Co
mando ». E' piuttosto un go
verno di compromesso che 
prima o poi, anche rimanen-
do Torres, dovra definirsi in 
una direzione o neH'altra. Og
gi con Tori-cs c'6 un po' <li 
tutto del consuelo personak: 
politico, anche se e un gover
no conriizionato dal suo alio 
di nascita. dall'appoggio criti 
co di operai, studenti, pr.rtili 
rivoluzionari. Si tratta, cioe, 
di un equilibrio per lo mono 
instabile. 

In Bolivia slabili e solide 
sono le organizzazioni sindaca
li di classe. La seonftttn di 
Miranda ha dimnstrnin che 
nel popolo e'e coscienza e for
za bastanle per intpedire un 
rilonio indielro o per accella-
re la sfida di una guerrn ci
vile. A difrcr-nza del Peru e 
del Cile, dove i lincamenti 
d'̂ ' cesso di rinnovflmenlo 
si vedono. qui il movimento 
che si e svilu|iiiato. la nuova 
dialettica politica non indienno 
ancora una prospettiva consi-
stente e sufficientemente ehia-
ra pur se il governo Torres 
non si limita a offrire una 
via d'uscita, ma. forse. rap-
presenta 1'inizio di una fase 
poKtica nuova e promeltente. 

Guido Vicario 

Due pennarelli 
da battaglia 
Felice esordio nel mondo delle «slrisce» di due 
studenti — Da Nixon al teo-delersivo — II cardelli-
no nello smog — Un serio discorso politico che 

si svolge per immagini 

LOiO,LOiO, 

TMM>i 

UN UIBHO 

La striscia a commento 
della re-cscalation ne! Viet
nam: un Nixon quanto mai 
grintoso, vestito da Babbo 
Natale, con i'indice pun-
LaLo su una invisibile fol
ia. Sotio la didascalia: 
Babbo Natale ha bisogno 
di te - ARRUOLATl ». 

Una seconda strip in-
calza la prtma: e un agen-
te di commercio che rie-
piloga la strategia com-
merciale per la conquista 
del mercato natalizio: 
<( VencU e fuggi ». « Sconta 
e fuggi ». « Rateizza e fug
gi ». in queste secche fra-
si non e difficile ravvisa-
re il linguaggio dei co-
mandi militari (almono se-
oondo la versionc cinema-
tografica). L'ultima vignel-
ta della striscia porta la 
allusione alio scoperto, 
quando il personaggio 
conclude: « 11 Natale e il 
nostra Vietnam ». 

Ancora, 1'incanlo natali-
zio per il lancio di un 
detersivo che rende ogni 
cosa bianca bianca come 
il Natale. La striscia de-
dicata al (eo-detersivo 
(candore piu misticismo) 
si snoda in una succes-
sione di frasi pubblicila-
rie, flautale da un coro 
<di vocl bianche. natural-
mente). '< Bianconatale / 
ancora piu bianco / piii 

bianco del bianco / Oggi 
Bianconatale / e di un bian
co soprannaturale ». 

Con queste striseie pre-
sentiamo Gianni Missaglia 
e Gianni Del Rio, entram-
bi studenti alia Cattolica, 
e poco piii che ventenni; 
se il Natale rappresenta 
l'occasione preferita dagli 
umoristi per - trasferire 
nella sublimazione dei sen-
tirnenti, propria di questa 
festivita, le prevaricazioni, 
le ingiustizie, le delusioni 
quolidianamente subite e 
vissute, nel mondo oostrui-
to da Missaglia e Del Hio 
(un organizzatissimo mo-
saico di marchingegni psi-
cologici) il Natale e solo 
una delle 3fi5 occasion! 
dell'anno ai loro penna
relli. 

Prima di descrivere sif-
fatto mondo dove il para-
dosso e il ris Utato del pun-
tiglioso rispetto della lo
gics che determina i rap
porti soeiali e psicologici, 
brevemente qualche noti-
zia sui clue ragazzi. 

Come autori sono asso-
hitamente sconosciutt; no-
tissimo e invece il loro 
manifesto, riprodotlo a cu-
ra della F1M-CISL in mi-
gliaia di esemplari e im-
mancabile nel'.e manifesta-
zioni opcraie. ehe rappre
senta ;1 niassiccio lavnra-

tore con il pugno levato 
verso la scritta: « Nel sin
dacato l'unita di classe». 

Sia Missaglia che Del Rio 
hanno scoperto la loro ve
na — e subito tradotta 
graficamente — nel rug-
gentc dicembre del '(17 del
ta universita Cattolica; la 
successione dei cartelli ap-
parst sui muri dell'Ateneo 
e la prima striscia dei due 
contro il sistema che in
tend*? negare alle persone 
il dirillo a vivere 

Aiutati dalla memoria e 
dallt nostre cronache di 
allora, veniamo ai cartel
li: Cateneo del Sacra Cua-
re; faci il nemica ti pic-
chia II tempio c denara; 
La inzione crea I'organa 
(rappresentativo); Chi fa 
per sd lo slrumenlalizza-
no; Vietato calpestare le 
idee 

Una loro striscia. Un ra-
gazzo chino sui libri. Di
dascalia: Studiava; slesso 
ragazzo chino sui libri: 
Peihava. Vignetta senza 
discmo: Agi. Di nuovo il 
ragazzo chino sui libri 
ma questa volta dietro le 
sbaire: Ora legge molto 

LVsempio per" dire che 
la stessa cattiveria secca 
e senza compiacimenti dei 
prinii cartelli, in un gioco 
rigoroso e arcigno, la ri-
tioviamo intatta nolle stri-

see affidate al personaggio 
chiave, lo specchio Tire-
sia (summula di una stra-
tificazione eulturale che 
non respinge nemmeno il 
riferimento alia Biancane-
ve disneyana), Tiresia e 
il riflesso non neutrale 
della realta, la coscienza 
della narrazione; individua-
tolo, il resto (quando si ha 
tanta rabbia in corpo) e 
venuto da solo, nella con-
trapposiz;one tra chi sa 
(utto sulle regole del gio
co e chi le vive come de-
stino. 

Questa premessa ci sia 
da lasciapassare in questo 
mondo disegnato a tratti 
veloci e poveri, senza fu-
ghe dalla realta, anzi im-
merso in essa, popolato da 
personaggi ohe si affidano 
o ncgano la falsa razio-
nalita del luogo oomune, 

Ci spieghiamo: per il 
luogo oomune aprire la 
gabbia e dare la liberta a 
un cardellino e un atto 
gentile. La striscia: una 
vecchin.i apre la gabbia, 
l'ucceilo spicca il volo, ma 
dopo pochi metri preeipi-
ta sullasfallo con le all 
impast; te dallo smog e !e 
piume bruciacchiEte dalla 
concent razione al 100 per 
un mlli me di aniriridc sol-
forosa. Tossiccliia:ulo tra 
lo smo':, lo spocc^io Tire

sia grida alia vecchielta: 
« Aguzzina! ». 

Alia logica piena di fal-
le del luogo coniune si ri-
bella Voperaio, consapevo-
le dei rapporli di forza 
o necessariamente un poco 
Schweyk e un poco Linus; 
cosi tra lui e lo specchio 
si stabilisce un rapporto 
di complicita, Una striscia 
signifieativa di questa so-
lidale colluslone: prima vi
gnetta un piccolo canni-
balesco attrezzo, sovrasta-
to dal nolo cartello antin-
fortunistico: « Nan dare 
del tu alle macchwo. », che 
significa, parafrasando un 
detto milanese, « tratta le 
macchine su eui lavori con 
attenzione, rabitudinc non 
ti faccia diinenticare che 
esse sono pericolose ». Se
conda vignetta: Voperaio 
solleva 1'attrezzo mutila 
cristiani e lo fa cadere in 
torra. Terza vignetta: un 
mucchietto di viii, lame e 
niolle, Voperaio In piedi; 
dalla sua bocca II t'umetto 
con le parole: « Scusi tan
to ». Lo specchio dal suo 
osservalorio privilegiato: 
« Non to ha fatto apposta ». 

II contropersonaggio al 
ribelle e 1'uomo massa, 
cosi mesiMiiiK) e anonimo 
che I due autori non sono 
riusciti a trovargl! un no
me: cost'ii sempre nl trat

to e soppraffatto dagh og-
getti, ad essi si rivolge 
ora con il linguaggio dei 
sentiment i, ora con quel
lo delle preghiere. 

Eccolo in una striscia: 
Nel reparto contabilita — 
sussurra — hanno instal-
laio un calcolatore, tren-
ta impiegati sono stati li-
cenziati; si guarda intorno 
smarrito, terrorizznto. Nel
la successiva vignetta lo 
troviamo in ginocchio con 
le mani giunte. Prega 
f( Computer Naster... ». 

In un'alt.ra striscia ren
de i conti ad un allro og-
gello elettronico, questa 
volta il televisore: sul vi
deo minacciosa la sigla 
cho annnncia la fine dei 
programmi «Sono stato 
alia bibliotcca comunale e 
mi sono attardato a legge-
re i> dice, Omino e televi
sore si fronteggiano in si
lenzio. Infine I'omino nb-
braccia il televisore: «E' 
stata nolo una $cap}Xitclla» 
singhiozza. 

Ma dagli oggettl riesco 
a ricavaro anche momenti 
di irresistibile felicita, ba
sta vederlo con quale 
espressione in un super-
mercalo afferra «la sua 
scatola gemella ». L'eterni-
ta. per cosHii, e una bara 
di incorruttibile moplen. 

Ora due personaggi poe-

lici: il terronc, vessato e 
ottimista, le eui vicenrte 
rappresentano il rovescia-
memo della realta nei ter
mini di un rigoroso di
scorso politico i« Muoviti, 
lavora, ti piace dormire, 
eh, tcrrone! a «Si, inge-
gnere, tanto, non appena 
troverd una stanzau) e Jean 
Jeacques, 1'uomo mnurale 
1'uomo pre-isterioo, prolet-
to dalla sua illogicita. 

Nell'anagrafo della po
polazione di queste strisce, 
non vale soCermarsi sul 
mafioso o sul poliziotto, 
ossi sono ai margim del 
la stnittura .-be li deter
mina, quelli die oontano 
sono ben altn, sono i po-
liticanti verb* si; qiielli dal
le novita a g.Mto oontlntio 
nelle parole < mai nei fat
ti) i eui rumetti, fatti di 
frasi prese dal voro si 
contorcono in una serie 
di prcziosi equihbri, di 
sortito o di caule rttt-
rate verbal! he approda-
no nel nulla dei «non 
eschiso che» e del « canto 
ottimismo», e il padrone, 
che nelle stri see prega po-
stillando lo. orazioni eon 
la richiesta di ricev\ita 
per 1'assogno inviato alia 
signoria vostia, Nostro Si-
gnore, per gli altri. 

Wladimiro Greco 
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