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Un problema collegato alia lotto per una cultura democratica 

La tutela dei 
beni culturali 

La valoriuaiione del patrimonio artistico non e solo questione tecnka 

Sull'onda dei numerosi pro-
blemi sollevati dal recente. 
lungo sciopero dei dipendenti 
delle Amministrazioni delle 
Belle Arti e delle Bibliote-
che (oltre che dai clamoiosi 
lurti di ope re d'arte che an-
cora si susseguono) si e ve-
nuto concretizzanclo I'impe-
gno, sottoscritto dal mini-
stro, di un sollecito rilan-
cio dei lavori di una commis-
sjone, la Commissione Papal-
do, incaricata di studiaie l'i-
stituzione di un nuo'vo or-
qanismo per la tutela dei be
ni culturali del nostro Pae-
se. In precedenza un'altra 
commissione, presieduta dallo 
stesso Papaldo. aveva precli-
sposto uno schema di legge di 
tutela (seppellito in veritada 
molte e fondate critichei che 
avrebbe dovuto superare i li-
miti e le deficienze della vec-
chia legge del 1939. 

Ora che il presidente Pa
paldo ha sottopo.sto alia com
missione delle proposte pieci-
se sulla struttura che do-
vrebbe avere il nuovo orga-
nismo, e possibile dare un 
tuudizio globule sugli sehe-
mi predisjwsti per la tutela 
del patrimonio culturale e 
suH'organismo che questa tu
tela sarebbe chiamato ad e-
sercitare: giudizio che. pur 
non trascurando gli demen
ti postitivi che pure vi so-
no <e stalo battuto. per e-
sempio. il tentativo da anni 
accarezzato dagli alti lunzio-
nari delle Belle Arti di isti-
tuire una Amministrazione 
autonoma dei beni culturali 
su basi ellieientistico-azien-
dali e lortemente burocra-
<izzata» non puo non solle-
vare gravi e preoccupati in-
terrogativi sill luturo che at-
tende il nostro patrimonio ai -
tistico e sulla tunzione che 
tale patrimonio deve avere 
nella societa in cm viviamo. 
Perche questo e il punto lon-
damentale Si pari a di valo-
rizzazione del beni culturali. 
ma ci si scorda troppo spes-
so che questa valorizzazione, 
questa tutela non e un pro
blema semplicemente tecni-
co ma politico. 

Le condizioiii 
necessarie 

La soluzione di alcuni pro-
blemi tecnico funzionali (or-
ganici adeguati, finanziatnen-
ti adeguati. snellimento bu-
vocratico. possibilita di in-
terventi tempestivi) e una 
condizione sine quit non, ne-
cessaria ma non ancora suf-
ficiente; bisogna cioe ave
re ben chiara la coscienza 
che la tutela dei beni cul
turali ha un senso solo se 
e tale da garantime a tutti 
la fruizione. e non solo ad 
un ristretto gruppo di studio-
si o. al massimo. ai turisti; 
solo se diviene un fatto pro-
fondamente democratico e si 
traduce in cultura anche per 
le classi popolari, e quindi in 
strumento di progresso e di 
promozione civile. Occorre 
percio smantellare la odier-
na struttura di elite dell'orga-
nizzazione della tutela ed im-
porne una radicalmente nuo-
va. democratica nel suo asset-

LA PARABOLA DI UN MITO SORRETTO DALL'EQUIVOCO 

Per on: da rivoluzionario 
ad -? «pompiere» i 

to interno e nei suoi lappor-
ti con la societa. 

II nostro e un Paese in 
cui l'espressione figurativa ha 
avuto nelle epoche passate 
un'importanza ed uno svi-
luppo notevoli anche a li-
vello popolare, interrottisi per 
varie ragioni nella nostra e-
poca. nientre la gestione bor-
ghese della cultura non ne 
garantisce certo il recupero. 

Ora. non ci sembra che lo 
schema pvoposto dal presi
dente Papaldo vada nella di-
rezione che dicevamo. La 
maggiore novita dello schema 
di legge di tutela. il perno 
anzi su cui tutto quello sche
ma gira, e l'avere abolito il 
concetto, proprio delle vec-
chie leggi, della cosiddetta 
tutela ope legis del bene cul
turale in se, per sostituir-
lo con un principio che vie-
ne eufemisticamente defini-
to di tutela attiva, e che di
stingue tra beni negativi, be
ni presunti (categoria provvi-
soria destinata ad estinguer-
si) e beni dichiarati (solo 
questi ultimi cadrebbero ope 
legis sotto i provvedimenti 
di tutela). Tutto questo per 
stabilire. cosi ci viene det-
to, una maggiore fiducia fra 
lo Stato ed i privati e gli 
enti non statali, che potran-
no liberamente disporre dei 
beni dichiarati negativi e sa-
ranno invogliati a collabora-
re. 

Allora delle due l'una: o si 
vuole che lo Stato chiuda, 
ogni tanto. un occhio, oppu-
re se il bene che e dichia-
rato di nessun valore artisti-
co e storico tale e veramen-
te. la sua liberalizzazione 
commerciale ha ben scarso 
significato, perche e piu o 
meno nullo anche il suo va
lore commerciale. II discor.so 
e molto ambiguo e non a ca-
so ha incontrato la decisa 
opposizione di una parte del
la commissione. Da un lato 
infatti si arriva all'assurdo e 
al grottesco di dichiarare be
ni presunti i centri storici. le 
coste e i parchi nazionali: 
dall'altro sorge giustamente 
la preoccupazione che que
sta nuova concezione della 
tutela finisca oggettivamen-
te per favorire il saccheggio 
(gia abbondantemente a w i a -
to) di tutto quel patrimonio 
minore contenuto nelle chie-
se, nelle confraternite, negli i-
stituti ecclesiastici, e che si 
estende fin negli angoli piu 
sperduti del nostro Paese. 

Per poter esercitare una tu
tela attiva di questo genere 
occorreva lo strumento orga-
nizzativo adatto. ed ecco che 
si provvede alia bisogna: una 
inflazione di direzioni gene-
rali (ben otto, almeno il dop-
pio del necessario), un consi-
glio nazionale e dei comita-
ti dei beni culturali con mem-
bri della piu disparata prove-
nienza ma senza nessuna ga-
ranzia di rappresentare istan-
ze realmente democratiche 
(che cosa si vuole intende-
re. per esempio, per rappre-
sentanti delle istituzioni cul
turali? Forse il Rotary, il Ly
ceum. la Leonardo da Vin
ci. gli amici dei musei?). 

Inoltre, dal momento che 
da parte delle forze prepo-
ste alia tutela si e piu volte 

espressa l'esigenza di un ef-
tettivo decentramento e di 
una sostanziale autonomia di 
spesa in modo da assicurare 
interventi rapidi e tempesti
vi. si concede in effetti que
sta autonomia, ma si prov
vede subito a far rientrare 
dalla finestra cio che si e 
cacciato dalla porta, burocra-
tizzando di nuovo gli orga-
ni periferici con l'istituzione 
di un provveditorato regio-
nale in cui tutto il potere sa
rebbe concentrato nelle ma-
ni di un funzionario del mi -
nistero (il Provveditore, ap-
punto, e neppure si specif i-
ca se deve essere un tecni
co) coadiuvato da un comi-
tato regionale che piu as-
surdo e farraginoso non lo si 
poteva immaginare. Cosi a 
quelle forze democratiche che 
chiedevano una gestione il 
piu possibile collegiale dei be
ni culturali e chiedevano la 
fine del potere semiassoluto 
degli attuali soprintendenti si 
risponde istituendo dei super-
soprintendenti ancor piu po-
tenti, mentre si elude com-
pletamente il problema di un 
corretto rapporto con le Re-
gioni. 

11 ruolo 
del le Regioni 

Sia chiaro che noi siamo 
contrari a che lo Stato abdi-
chi alia tutela dei beni cul
turali (che e tra i suoi com-
piti fondamentali) deman-
dando il tutto alle regioni: 
ma e anche evidente che non 
ci sara un serio decentra
mento ne una effettiva de-
mocrazia senza un collega-
mento profondo fra gli orga-
ni di tutela di beni cultu
rali e le Regioni, soprattut-
to sui problemi urbanistici 
della difesa dei centri storici 
e del terrltorio nelle loro ca-
ratteristiche culturali oggi 
anche troppo sconvolti dalla 
speculazione. 

Tendiamo percio a ribadi-
re che una tutela democra
tica dei beni culturali ha 
necessariamente bisogno che 
anche gli organismi che de-
vono attuarla siano realmente 
democratic! e legati alle i-
stanze vive e rinnovatrici del
la societa. Chiediamo percio 
che in sede regionale si co-
stituisca un organo collegia
le snello e non burocratico, 
con poteri di decisione, in cui 
collaborino i funzionari scien
tific! del ministero. i rappre-
sentanti del personale, le Re
gioni. il mondo della scuola e 
le altre amministrazioni dello 
Stato legate ai problemi del
la tutela; cosi come chiedia
mo che anche le Direzioni 
Generali siano guidate da 
consigli di amministrazione 
che non siano pura espressio-
ne della burocrazia ministe-
riale ma siano espressione 
delle istanze periferiche. con 
il compito di esercitare la 
necessaria funzione di sinte-
si. 

Questo e oggi un nodo de-
cisivo dello scontro per una 
cultura democratica, proble
ma piu maturo di quanto non 
si creda 

Francesco Abbate 

La sfida all'imperialismo inglese e la mobilitaitone degli slruttati - L'artificiale «6oom» post-bellko e la mancama di una scelta decisa • H milioni 
di argentini su 23 sono sottoalimentati • Raiionamenlo delta bistecca e crisi del« peso» hanno fatto precipitare una situaiione cbe ha origini lontane 
II fallimento della dittatura militare di Ongania e Levingston e il tentativo estremo di Lanusse di allearsi il prestigioso leader • Una decisione difficile 

AH'Ospedale maggiore di Milano aiuti e assistenti chiedono gli orologi per timbrare i cartelling i primari si oppongono 

LA «GUERRA DELL OROLOGIO» 
Per i primari il controllo degli orari significa abbassamento della «missione del medico» - Che cosa si-
gnifica tempo pieno e tempo parziale - Gli onorari dello studio privato - E' scienza quella che costa poco? 

MILANO, 20 giugno 

AU'ospedale di Niguarda a 
Milano c m corso la «gner-
ra dell' orotogio». Qualche 
tempo fa. dopo I'entrata in 
rigore del contratto di laro-
TO dei medici ospedalieri che 
.1s3a un orario settimanale '40 
ore per t sanitari a tempo 
pieno. 30 per quelli a tempo 
parziatei, un'assemblea di aiu
ti c di assistenti voto una mo-
none per ehiedere che nelle 
rane dtnsioni cenissero in-
stallati gli orologi per tim
brare il cartellino c rerifica-
rc cost gli orari osserrati e 
stabilire le ore straordmarie 
effettuate 

Appena at diffuse la notizia 
che gli aiuti e gli assistenti 
arerano chiesto i'mstallazione 
degli orologi successc un mez
zo finimondo I primari ride-
ro nella rich test a un gravis-
simo attentato alia a digmta 
professional ». labbassamen-
to della * missione del mcdi 
co » al lirello delle prestazto 
ni di un metalmeccanico In I 
perfetta comunania di idee. 
del rcsto. con quel rice que-
store che. di fronte ad un 
picchetto di medici che con-
testatano un concorso. se ne 
usci con questa battuta ple
na di amaro stupore. «Ma 
non siete mica degli operai! ». 

L'interessato sdegno dei 
primari si c tradotto in una 
lettera al consiglio di ammi
nistrazione deU'ospedale per 
ehiedere che renisse rispar-
miata ai medici Voffesa del-
Vorologio e renisse inrece 
consertata quella aureola di 
« sacra missione » che parec-
chi medici attribuiscono al 
loro latoro e che si traduce 
nei soldi intascati con la li
bera professione. Nella qua
le. com'e noto. non ci sono 
orari ma soltanto onorari. 
proporztonali al grado che il 
medico ricopre nella gerar-
chia e alia sua tama. Ftnche 

gli orologi servono a r. ba'te-
re le solenni ore della sto
rm » ra bene: ma sc vengo-
no incece ridotti a segnarc 
I'ora di cntrata e di uscita 
dall'ospedale di un medico, e 
per giunta primario. allora 
sono guai. Scoppia. appunto. 
la guerra dell'orologio Alia 
quale, per la rcrita. parteci-
pano anche alcuni aiuti c as 
sistenti che hanno firmato la 
lettera dt protesla dei prima
ri e che sono stati rcclutalt. 
c appena il caso di dirlo. co
me i signori del medioero ar-
ruolarano rassalli e ralrasso-
ri per le loro imprese 

Un prima risultato la ri-
volta dei primari I'ha otte-
nuto- gli orologi non sono 
stati mstallali. salrando cost 
la » digmta olfesa » dielro hi 
quale, naturalmente. e'e hi 
libera professmne. la po\st 
bilita di srolacre nllra atli 
rita oltre a! laroro m o\pi' 
dale 

Reccntemenle. l'Europeo ha 
puhbheato uninterrista con 
cinque primari ospedalieri 
nulanesi e precisamente con 
i proiessori Stlrano Boccar 
dt ' riabihlazione i. Rosario 
Magn <neurologta>. Leonardo 
Papagni tradiologia/. Enzo 
Santtlli (medictna interna > e 
Arturo Visconti tbatteriolo-
gia). Papagni e Sanlilli sono 
dell'ospedalc di Niguarda <il 
secondo e il presidente del 
collegia dei primari): gli al-
tri tre sono del San Carlo 
(Boccardi e il presidente del 
collegia dei primari di que
sto ospedale). 

J cinque primari hanno del
ta molte cose, alcune a lirel
lo delle battute di Franchi e 
Ingrassia, come questa perla 
del prof. Magri: « lo arrb una 
panda antidemocratica. ma se 
me la devono aprire non ro-
glio che sia la Comune del-
Vospedale. compresi gli addet-
tt alia pulnta. a rotarc se ta-
gharmela o no». Tra I'altro 

hanno detto che oggi si di-
venta primari per meritt po-
litici. che I'cbolizione del pri-
mariato sarebbe la fine del 
mondo per la medicina c che 
a tenuto conlo delle tasse. un 
primarto di Milano guadagna 
oggi meno di an medio com-
mcrciante. benche il primaria-
to sia it rerttce della carric-
ra. la punta piu alta. e il pri
mario abbia alle spalle renti 
e put anni di sacrifict e di 
studi. di stipendi mfenori co
me assistente c come atuto » 
Ha detto il prof Visconti al 
gtornalista r/e//'Europeo: « Ec-
cole le buste e le dichiarazto-
m dei miei colleqhi rede che 
si ra dai sette ai dodict nit-
lioni all'anno. e ci sono delle 
rartazioni m tunzione dell'an-
ztanita » 

Xon rttoliamo tentare I an-
tipaltca e diitiale impresa dt 
tare i conti in tasca aglt al-
tri. E' pero necessario aggiun-
gere alcune cose, che i ralen-
tuomini tntert istati hanno di-
mcnt'.cato 

Net due ospcdali che nbbia-
mo citato — quello di Niguar
da e il San Carlo — / prima
ri sono ottanta /sessanta nel 
primo. renti nel secondo i Di 
essi solo sette. neppure il die 
ci per cento, hanno seel to il 
tempo pieno. e cioe dt laro-
rare solo per I'ospedale Gli 
altri 7.1 hanno scclto it tem
po parziale. che significa la 
possibilita di srolgere altre 
attirita oltre a quella di me
dico ospedaliero. Attirita che 
almeno quattro dei cinque pri
mari interristati srolgono Pa
pagni in uno studio dt radio-
togia che gestiscc insieme ad 
alln tre medici e che rappre-
senta un po' una succursale 
della radiologia di Niguarda. 
dore vengono dirottati quei 
pazienti che vanno all'imbnla-
torio c sono dotal: di meno 
pazienzn c di UP po' piu dt 
quattrmt; Magri in uno stu
dio prnato (bisogna prendere 

appuntamento dopo le IS,: 
Boccardi in una clinica pri-
rata (cisita il renerdi/. San-
tillt in uno studio priiato 

In questa scelta e'e la con-
fcrma di un atteggiamento-
quello di chi a dispetto di 
tutte le appassionate dichiara-
zioni di dedizione aj laroro 
ospedaliero. ritiene che es.so 
rappresenti non I'unica attiri
ta. ma una delle attirita. 

Ritornando alle cifre. biso
gna quindi aggiungere a quel
le citate nell'intcrrista le altre. 
quelle relatnc aH'attirita srol-
i« fuori dell'ospedalc /senza 
contare g!i mtroiti deriranti 
dull'assistcma prestata m 
ospedale ai n solrentt t>. e cioe 
a quei ricorerati che pagano 
di tasca propria u 

Come si rede j / contronto 
con i] medio commerciante 
camtncia ad essere molto dit 
ticile Mcm> difficile, inrece c 
capire l'ostihia all'orologio 
Dietro di e.wi w nasconde la 
tolonta dt enntmuare ad escr 
citare hi professione m ran 
modi e a ran lirellr cor sia. 
ambulatono ospedaliero. stu
dio pnrato. clinica eccetera 
eccetera E la quaWica di pn 
mario sostiene. con ;/ mono-
scimcnto' utiiciale. con il 
« bollo ». I'cntita degh onorari 
che si fanno pagare 

Non parlate dt orari Ci so
no alcuni primari che mostra-
no un eridente fastidio an
che nel firmarc le tabelle con 
git orari dei medici attualmen-
te in rigore. ionte di discus-
sionc e di calcoli complicati 
Non parlate di orari Si puo 
pretendere dt controllare la 
scienza specie ai suoi Urellt 
piit alti. quelli primariaW IM. 
<t libera scienza n e la madre 
della libera professione e tut
te e due fanno 1'onorarto. Che 
dere essere salato Altrtmenti 
che scicn;a c quella che costa 
poco? 

Ennio Elena 

5/ e concluso a Trieste il teno simposio 

Internationale sullo scrittore irlandese 

Cinque giorni 
di dibattito 

su Joyce 
TRIESTE, 20 c _c- z 

Si e conrluso il terzo »im-
po<.io mtema7ionale sulla vi 
ta e l'opera dei srande ^ n t -
tore irlandese James Joyce. 
l'antore dell' t'lysses. un n>-
nianzn che e uno dei mumen 
ti deriMVi della moderna co
scienza letterana 

Or.sanizzaro dalla «James 
Jo\re Foundation » con il pa-
trocinio della Regione auto 
noma Fmili-Venezia Giuha e 
sotto gli auspici del comune 
di Trieste, il convegno si e 
articolato in cinque giomate 
di studio, di cui quattro dedi
cate a Jayce ed una a Italo 
Svevo. alle quah hanno.pane-
cipato oltre duecento studio-
si, scritton e cntici letteran 
di tutto il mondo convenuti 
a Trieste per esaminare i 
maggion problemi di traduzio-
ne e critica joyciana e sve-
viana. 

Di notevole lnteresse si so
no nvelati I van dibattiti. 
che hanno avuto per modem 
tori critici altamente qualifi

er n tra l quali Robert Boyle 
'della « Marquette University?). 
John Henry Raleiph della * U-
niversity of California» e 
Maunre Beebe della «State 

A sinistra: un 
gruppo d i lavora-
tor i p«ronist i »c-
colgono con m i -
nlfestaxtoni di eri-
tusiasmo i l segre-
tar io della CGL 
Jose Rucci al r i -
torno da un in-
contro a Madr id 
con Peron. « Nada 
sin Peron », nien-
te si puo fare sen
za Peron, e lo slo
gan r ipor tato sul 
cartelto inalberato 
dai d imost rant i . A 
destra, I'ex Presi
dente Juan Peron 
con la moglie E-
vi ia 

Sui muri di Buenos Aires sono apparsi migliaia di uiunit'esti con u n i n i m a g i n e 
sorr idente e una scritta perentoria: «Nat la s in P e r o n » , niente senza Peron, c ioe 
niente si puo fare senza il contr ibuto di Peron, nessun problema argentino puo es
sere r isolto se l'ex presidente-dittatore non torna daU'esilio e non riprende le redini 
del potere . Peron avra 76 anni 1'8 o t tobre p r o s s i m o , m a il mani fes to lo rappresenta 
nei suoi anni migliori , quelli della maturita, quando « el m u y m a c h o », il masch ione . 
affascinava le donne e entus iasmava le m a s s e degli sfruttati , dei lavoratori , « desca-
m i s a d o s », « alpargatas » e « mes t i zos », scamiciat i , in scarpe di pezza, e met icc i immi-
grati nella capitale dalle de- j 
so late province deU'interno. 
II r i torno di Peron in Ar
gent ina provocherebbe u n 
terremoto di emozioni. uno 
scossone sociale, e conseguen-
ze politiche cosi rilevanti, non 
solo in Argentina, ma in tut
to il continente latino-ameri-
cano (e su, su, fino a Wa
shington). che l'ipotesi meri-

j ta di essere attentamente pre-
! sa in considerazione. 

Che masse considerevoli di 
argentini siano pronte ad ac-
cogliere trionfalmente Peron e 
fuori di dubbio. « La vita poli
tico in Argentina resta profon-
dttmente segnata dall'impron-
ta del peronismo», scriveva 
gia un anno fa Marcel Nieder-
gang sul Monde dopo un'accu-
rata incMesta « sul posto ». A 
un anno di distanza il giudizio 
degli osservatori e ancora piu 
netto: «Migliaia di mihtanti 
infiammati hanno atteso mar-
tedi scorso a Ezeiza, I'aero-
porto della capitale. gli emis-
sari foeronisti) di ritorno da 
Madrid. Se il recchio dtttato-
re vi facesse la sua appari-
zione. due milioni di argentini 
si precipiterebbero a ricever-
lo. Di cio, tutti sono ben per-
suasi a Buenos Aires — com
presi, naturalmente. i milita-
ri — e nessuno si sogna p'tii di 
nascondere che in caso di li-
bere elezioni si assisterebbe a 
un'ondata irresistibile di pero
nismo ». leggiamo in un am-
pio reportage di Philippe 
Nourry sul Figaro del 6 mag-
gio 1971. 

I lavoratori argentini sono 
restati in larga misura tena-
cemente fedeli al mito di Pe
ron. E i piccoli borghesi? Lo 
stesso. <t Tutte le opposiziom 
popolari. moderate o ritolusio-
narie. rivendicano Vetichelta 
magtca ». sottolinea Nourry. A 
sinistra il peronismo ha un so
lo vero concorrente, in Argen
tina: i comunisti. E accanto ai 
comunisti quei gruppi, anche 
assai minoritari, ma moito at-
tivi su] piano della lotta ar-
mata, che soprattutto nelle u-
niversita dicono di ispirarsi ai 
testi di Marx e di Lenin, alle 
esperienze cubane. all'epoca 
guevarista, e assaltano banche 
e caserme. sequestrano camion 
carichr d'armi, uccidono ulfi-
ciali. distribuiscono viveri nel
le borgate dove vivono i po-
veri. Una pane di questi stes-
si guerrigheri — del resto — 
si ncbiama apertamente a Pe
ron. e gli altri gli rendono 
omaggio come al «primo n-
voiuzionario » argentino. 

Peron stabili la sua forza 
non tanto con le realizzazioni 
(in parte veneitarie. in parte 
demagogiche» dello «Stato 
giustizialista », ma perche fra 
la fine degli anni "30 e il pe-
riodo immediatamente succes
sive* alia seconda guerra mon-
diale ebbe il mento storico di 
sfidare l'lmperialismo inglese 
e amencano. e di mobilitare le 
grand: mrsse degli sfruttati 
< sia di origine europea. sia m-
d:os e met ice: > dando ai iavo 

UniverMiy of New York » di : raton , a c o n s a p e v o I e z z a d e i ! a 
Una tavola rotonda . _ .„ ,„„ . , ,,„,. Buffalo 

c -tata dedicata al penodu 
in cm Jam«s Joyce visse a 
Trieste 

Neirambito del simposio 
sono state orqanizzate rappre-
sentazioni teairali e musicali 
ed allestite mostre documen-
tane di ncordi e scritti, non-
che rassegne di ritratti. di li-
b n e di quadri ispirati a 
Joyce. In particolare al tea-
tro « Auditorium » e stato rap-
presentato m lingua inglese il 
lavoro teat rale «Jaromo de 
Trieste» di Harry J. Pollok 
di Toronto, in cui si narra-
no alcuni episodi di vita trie-
stina dello scrittore irlandese. 

In via Dona to Bramante. 
sul colle di San Giusto, dove 
James Joyce scrisse parte dei 
18 capitoli dellV Ulissc ». r sta-
ta inoltre scoperta una targa 
commemorativa 

loro lmportanza e della ioro 
digmta Che po: Peron stesso 
abbia avuto paura di « oaval-
care la tigre » fino in fondo. 
che s: sia arreso troppo in 
fretta quando (nel settembre 
1955) gii americani. le gerar-
chie reazionarie della Chiesa 
cattolica e 1'oligarcnia argentl-
na si coalizzarono per rove-
sciarlo. e cosa cbe le masse 
gli hanno da tempo perdo-
nato. 

Lo storico. l'osservatore 
smaliziato sanno che i beneflci 
accordati ai lavoratori da Pe
ron erano le briciole dello svi-
luppo agricolo ed industriale 
argentino «eccitaton artificio-
samente dalla guerra. che pro-
vocb nel Paese un boom ecce-

zionale e irripetibile in condi-
zioni di pace. Lo storico sa 
anche che ne a Peron, ne a 
sua moglie Evita che pure si 
collocava « piii a sinistra » del 
marito, venne mai in mente di 
abbattere il regime capitalisti-
co, per costruirne uno socia-
lista. Le masse pero sanno (ri-
cordano) che al tempo di Pe
ron si viveva meglio, tutto co-
stava di meno. Quando Peron 
cadde, l'Argentina era gia en-
trata in un periodo di grave 
crisi economica (fu questa an-
zi la ragione di fondo che 
provocb il colpo di Stato e lo 
rese cosi facile). Ma tutti i 
suoi successori. militari, chi
li, e ancora militari, radicali 
e « gorilla », democratic^ e rea-
zionari, «nazionalisti di de
stra» e filo-americani, non so
no riusciti a risolvere i pro
blemi del Paese. 

Al tempo di PeTon si man-
giava carne di bue tutti i gior

ni (verdura e frutta scarseg-
giavano per via dei pessimi 
trasporti, delle incredibili di-
stanze fra Iuoghi di consumo 
e di produzione, ma all'abi-
tante di Buenos Aires, al 
<( portegno », poco importa: a 
lui piace nutrirsi di «bife y 
papas fritas », bistecca e pata-
te fritte). Ora, dal febbraio 
scorso. la vendita di carne e 
proibita una settimana su due. 
E* quanto basta per mandare 
su tutte le furie l'argentino 
medio. Ma e'e di peggio. Non 
ci sono soldi abbastanza per 
comprarsi la bistecca. L'au-
mento del costo della vita e 
stato del 21,7 per cento nel 
'70. Quest'anno sara del 50 per 
cento. Ih cinque anni, il valo
re del dollaro rispetto al peso 
argentino e quintuplicato, e il 
potere d'acquisto dei salari e 
diminuito della meta. In due 
anni il prezzo della carne e 
raddoppiato. 

L'Argentina di serie A 
e quella di serie B 

Le difficolta dell'abitante di 
Buenos Aires sono ancora sop-
portabili. rispetto alia miseria 
di certe regioni agricole. Si di
ce giustamente che e'e un'Ar-
gentina di serie A e una di se
rie B. Secondo un'inchiesta di 
Afncasia (1- febbraio 1971) 14 
milioni di argentini su 23 mi
lioni sono sottoalimentati: 25 
bambini su cento a Buenos 
Aires non bevono mai latte; 
150 coscritti su mille vengono 
riformati perche troppo debo-
li a causa della cattiva nutn-
zione; 41 bambini su cento n-
coverati all'Hospital de Ninos 
per bronchite o diarrea han
no. in realta. una malattia 
molto piii semplice: la fame; 
e. secondo studi pubblicati 
dai medici di questo stesso 
ospedale. trentamila bambini 
sono morti ogni anno d'inedia. 
negli ultimi sei anni. Questa 
e l'Argentina di serie B. Que
sta. owiamente. e l'Argentina 
che con maggior sincerita e 
speranza aspetta <e sogna) il 
ritorno di Peron. Ma un senso 
d'attesa e diffuso o\-unque. 
Tutte 'e mformazioni concor-
dano: m Argentina si vive m 
un'atmosfera di vigilia. come 
su una soglia, oltre la quale 

dovrebbe esserci un future mi-
gliore. 

II fallimento dell'ultima e-
sperienza, quella della ditta
tura militare, e fuori discus-
sione. Fallimento economico 
do abbiamo visto). Ma anche 
fallimento politico. Ne Onga
nia ne Levmgston sono riusci
ti a rt catturare » la forza po-
litica piii importante del Pae
se, il movimento politico e 
sindacale oeronista. Ora La
nusse — il generale «libera-
le». che da capitano passo 
quattro anni in prigione per 
essersi opposto con la forza 
a Peron — sta tentando un 
« colpo » ancora piii audace, 
addirittura acrobatico. Non 
potendo assen'ire il movimen
to, cerca di prenderne al lac-
cio il « capo carismatico ». At-
traverso la penna compiacen-
te del ben noto Cyrus Sulz
berger, del New York Times, 
Lanusse ha lanciato un'idea 
spettacolare: Peron puo torna-
re m patria. Puo avere il pas-
saporto quando \-uole. I pro-
cessi che lo attendono (fra 
cui uno per corruzione di mi-
norenne» saranno archiviati. 
Semafoio verde per Peron. 

Alia ricerca di una diga 
eontro il marxismo 

Intanto, per facilitare le co
se, Lanusse legalizza i partiti, 
aumenta i salari, parla di un 
« grande accordo nazionale ». 
s%*enta e reprime i complotti 
degli « ultras » deirantiperoni-
smo. fa capire che e pronto 
ad imporre alle forze annate 
d: ritirarsi nelle caserme, di 
nnunciare (per il momento o 
per sempre'>i a fare e disfare 
l govern:. E. dulcis in fundo. 
promette che le spoghe di Evi
ta Peron, trafugate da un 
commando di ufficiali di ma
nna nel '55. e nascoste in luo-
go sconosciuto, forse in Ita
lia, saranno cercate, trovate, 
nportate in patria e sepolte 
con tutti gli onori. 

Emissari vanno e vengono 
fra Buenos Aires e Madrid, do
ve Peron vive in esilio diri-
gendo da lontano (ma in che 
musura?) le mosse dei suoi 
seguaci. E* un gioco compli-
cato, una partita di poker ple
na di bluff e di rilanci. Nes
suno ancora si e deciso a di
re: « vedo » Che vuole Lanus
se da Peron? La nvista argen-
tina Panorama lo ha scritto 
brutalmente: che contnbuisca 

a domare le masse in rivolta. 
a unbrigliare la rivoluzione, 
a formare «r una diga di con-
tenimento del marxismo ». « I 
militari — e stato scritto — 
preferiscono i bombos (tam-
buri. grancasse) che accompa-
gnano t cortei peronisti alle 
bombe lanctale dai guerriglie-
n ». 

Insomma il prezzo del ntor-
no sarebbe la rinuncia di Pe
ron ad ogni voionta (o vellei-
ta> realmente nnnovatrice e 
la sua trasformazione in doci
le « pompiere », pronto a get-
tar acqua sul fuoco delle n-
volte popolari. Percio Peron 
non si e ancora deciso. Evi-
dentemente teme che il suo ri
torno, dopo la gran fiamma-
ta dell'inevitabile inebriante 
trionfo di alcuni giorni, si tra-
sformi in un rapido e squal-
lido declino. Pinche resta a 
Madrid, Peron e un eroe. Se 
torna, pub finire come un vec-
chio politicante disprezzato da 
quelle stesse masse che oggi 
ancora lo amano. E' una scel
ta difficile, la sua. 

Arminio Savioli 
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