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Hero Gobtiii e la «/torn/a » 

La professione 
di capire 

e far pensare 
L'arte come produsione di nuova coscienza civile - I limiti 
del dilettantismo e dell'accademismo erudito • Le «facili 
letture piii viziose della bet tola y> - V intellettuale nuovo 

Nella cultura ituliana degli 
anni venti, il fenomeno piii 
vistoso e certo quello della 
« Ronda », la cui ambizione e 
di reagire agli equivoci e al-
le confusion! del vocianesimo, 
del dannunzianebimo e del fu-
turismo. II ritorno alia tra-
dizione e all'ordine da essa 
proposto si risolve, perb, in 
un'operazione di sterile dtfe-
sa dell'autonomia dell'arte e 
aggrava, in definitiva. il di-
stacco fra letteraturu e vita. 
Sul versante opposto. vicino 
a Gramsci. opera in quegli 
anni Piero Gobetti, la cui 
azione e tutta rivolta invece 
a saldare cultura e societa. 
Fin dai primi suoi mterventi 
egli chiaramente prospelta il 
ruolo e la funzione dell'intel-
lettuale nuovo. 

II fatto culturale non e da 
lui concepito come pura ela-
borazione mentale aliena da 
ogni rapporto con la realta 
e contenuta entro la dimen-
sione individuale del singolo 
operatore intellettuale. Anzi, 
si proietta in direzione della 
sfera politica e diviene esso 
stesso atto politico poiche in-
terviene nei rapporti sociali 
e vi incide in senso positivo 
o negative 

Per rilanciare il fatto cul
turale come produzione di ci-
vilta e ridargli efficacia ope-
rativa occorre. secondo Go
betti, colmare la frattura che 
separa l'attivita intellettuale 
da quella politica, il pensie-
ro dalla prassi. L'operazione 
culturale ha un senso e un 
valore in quanto e animata 
da principi ideali e dalla co
scienza delle relazioni fra es-
si e le esigenze reali della 
soeieta. 

Come ogni altra attivita, an-
che quella culturale e mora
le nella misura dell'impegno 
civile di chi la compie. In 
particolare, la moralita del-
l'operatore intellettuale consi-
ste nella capacita d : farsi pro-
motore e organizzatore di cul
tura. 

II suo ruolo e quello di 
compiere. in sede culturale. 
nette scelte di responsabilita 
pratica; la funzione, quella di 
tradurre le idee in azione, il 
pensiero in prassi sociale. 
L'intellettuale nuovo per un 
verso traslorma il suo «sa-
pere » individuale in fatto so
ciale, in cultura; per 1'altro 
assume questa in funzione del 
rinnovamento della societa 
civile. Non per nulla all'in-
tellettuale rondista che si esal-
ta nel gusto di sentirsi «in-
dividuo» e della specie de
gli «intelligent! ;>, Gobetti op-
pone l'intellettuale che eser-
cita la « professione » di capi
re e di far pensare. 

Questa istanza sociale e sot-
tesa anche alia concezione 
estetica di Gobetti che, se pur 
non perde quasi mai il pun-
to di riferimento in Croce, 
tuttavia va oltre la teoria del
la pura intuizione ed e assai 
prossima a quella di Gentile. 
per il quale l'espressione ar-
tistica si realizza come uni
ta di sentimento e di pensie
ro. Con la differenza, pero. 
che, mentre in Gentile la sin-
tesi di sentimento e pensiero 
risulta in fondo indifferenzia-
ta — mancando fra i due mo-
menti un vero articolarsi dia-
lettico neH'intima unita dello 
spirito — e la coincidenza 
fra giudizio estetico e morale 
e. di conseguenza, una pro-
posizione astratta, in Gobetti 
invece l'arte e prcmotrice di 
riflessione (e di cultura) non 
in quanto si risolva crociana-
mente in conoscimentn e con-
templazione del « Bello a o i n 
quanto gentilianamente si pre-
senti come « sollievo » dai con-
dizionamenti della \ita empi-
nca, ma in quanto sollecita 
volizioni particolari e bisogni 
reali, in quanto cioe comoor-
ta non solo una sua verifica 
ma addirittura un suo inter-
vento concreto nella prassi. 

Non divorzio. dunoue. fra 
arte e vita, come in Croce. e 
neppure elaborazione astratta 
e indistinta dell'arte come vi
ta, secondo il criterio genti-
liano. ma l'arte calata nel 
mondo reale. l'arte cioe co
me azione storica. come pro
duzione — sul piano sociale 
— di nuova roscienza civile. 

Ma 1'incisivita di un'opera-
zione culturale si misura non 
a livello delle singole coscien-
ze di quanti ne sono diretta-
mente raggiunti. bensi in rap
porto alle modifica7ioni che 
essa comporta nella stessa 
organizzazione sociale. Per 
questo. Gobetti awerte la ne-
cessita di seiogliere gli eaui-
voci e i preeiudizi che ini-
pediscono 1'affermarsi di una 
cultura realistica m cui 1'e.si-
qenza etica dell'ideale trovi 
verifica e si concretizzi nel 
valore pratico dell*azione. 

Limiti obiettivi di ogni ope-
razione culturale sono il di
lettantismo e raccademismo 
erudito: nel primo caso. si 
confonde il conoscere con 1'os-
servare, come i succede ad 
esempio a quell'Amaldo Frac-
caroli in cui, insieme alia 
«stoltezza giomalistica bor-
ghese». Gobetti ridicolizza 
nl'idiota che non si awede 
di esserlo e, su tutti i mer-
cati. vende e magnifica come 
merce sana la sua dappocsg-
ginea; neiraltro. si riduce il 
fatto culturale nei limiti an-
gusti della specializzazjone set-
toriale e lo si concepisce co
me mezzo di profitto e come 
strumento di intimidazione e 
di dominio: ed e qui la piii 
grave mistificazione del sape-
re borghese che. in fondo, con 
:a specializzazione produce la 

reificazione della stessa co
scienza degli intellettuali. La 
estrema degenerazione di una 
simile idea di cultura che 
vuole il sapere scissc- dalla 
vita, Gobetti riscontra gia nel 
'22 nell'ideologia fascista, in 
cui la parola ha perduto ogni 
residuo di « sostanza umana » 

Deformati e velleitarle sono, 
peraltro. la concezione popu
list ica della cultura e quella 
« apocalittica e visionaria ». In 
quest'ultimo caso, il demago-
gismo massimalista elude i 
problemi reali della storia; 
nell'altro, gli intellettuali si 
rivolgono «ad un popolo di 
maniera e lo solleticano col 
piii banale sentimentalismo ». 
Da qui, l'immoralismo di 
quanti patrocinano una cultu
ra « bassa» per il popolo. E 
Gobetti non trascura occasio-
ne per demistificare il llbro 
facile e aproblematico per le 
masse. La Iettura di simili li-
bri non provoca atto riflessi-
vo ne acquisizione di autono-
ma capacita di orientamento, 
ma e puro atto formale at-
traverso cui possono passare 
tutte le suggest ioni piii viete 
e le piii contrarie anche ai 
veri interessi del popolo: 

La vera cultura, invece, fon-
da' la coscienza civile perche 
promuove consapevolezza del
la propria condizione e dei 
propn bisogni: e sovrattutto 
perche da l'energia morale ne-
cessaria ad operare per il pro-
prio riscatto. La pseudo-cul-
tura si limita a «modellare 
degli stati psicologici» e ali-
menta la indifferenza morale 
e la vocazione al conformi-
smo. Intellettuale nuovo e chi 
e capace di scelte nette e «so-
stituisce l'etica al dilettanti
smo » e al compromesso: «la 
conciliazione, la transazione — 
dice Gobetti — e opera della 
storia soltanto (...) in chi 1'af-
fermi a priori nella praxis 
spesso si nasconde l'oppor-
tunismo e i'immoralismo di 
una conciliazione equivoca». 
Per questo, egli si fa stron-
catore anche de « / doveri 
dell'uomo » di Mazzini che giu-
dica «libro immorale » poiche 
« propone all'operaio un idea-
le che non scaturisce dai suo 
stesso cuore, lo persuadono 
a tradire se e i suoi per agi-
re neH'atmosfera retorica del
la palingenesi democratica e 
della virtu piccolo borghe
se ». 

Una simile concezione ri-
flette l'astratto e. in defini
tiva, reazionario atteggiamen-
to populistico che gia Gobet
ti aveva stigmatizzato nel Pa-
radosso dello spirito russo, 
dove al populismo messianico 
aveva contrapposto il realismo 
politico dei bolscevichi che 
anon pensano di educare il 
popolo rivelandogli la verita ». 
ma «lavorano perche il po

polo intenda le condizioni del
la sua liberta, perche si sen-
ta proletario e responsabile 
dei suoi destini». Intellettua
le nuovo, percio, e chi si po
ne dentro il processo reale 
della storia e, come ha fatto 
«in Russia Lenin», opera in 
base «ad esigenze non piii 
astratte ma determinate da 
una dialettica quotidianu rea
le ». 

In egual modo, l'operaio de-
ve assumere coscienza della 
propria condizione di prole
tario e capacita di azione po
litica nella Tealta concreta 
del suo lavoro. L'intellettuale 
e l'operaio s'incontrano, cioe, 
sul terreno concreto della 
prassi, ma solo nella misura 
in cui ciascuno, con l'usocon-
sapevole dei propri mezzi spe-
cifici d'intervento, opera una 
autonoma mediazione del rea-

•le. Tutto cid, owiamente, non 
e possibile laddove il lavoro 
non si traduca anche in cono-
scenza e la teoria non si ri
solva in azione. 

II pericolo per l'intellettua
le e di trovarsi in una «po-
sizione di disoccupati, astrat
ta, frammentaria, immorale, 
umanistica ». 

Solo se acquisisce una di-
mensione rivoluzionaria, l'in
tellettuale nuovo puo fare del
la cultura uno strumento o-
perativo ai fini della trasfor-
mazione -della societa: « Siamo 
rivoluzionari — dice Gobetti 
— in quanto creiamo le con
dizioni obiettive che incon-
trandosi con l'ascesa delle 
classi proletarie, indicataci 
dalla storia, genereranno la 
civilta nuova, il nuovo Sta-
to». In questa scelta di soli-
darieta organica e diretta con 
tutte le categorie degli op-
pressi, rintellettuale ritrova 
il senso umano della sua pro
fessione (il ruolo) e il signi-
ficato sociale della sua fun
zione di operatore culturale. 
Nel suo caso specifico, la 
scelta del momento politico 
come primario comporta sem-
pre per Gobetti l'impegno di 
usare la letteratura come stru
mento di rigorosa verifica del
la propria condizione umana 
e di quella collettiva della na-
zione, e insieme con la volon-
ta di riscatto dai facili e cor-
ruttori miti del fascismo. E 
che la sua azione culturale 
anche neH'ultima fase del 
« Baretti», fosse azione poli
tica lo provano le aggressio-
ni che subi dai fascisti e, nel 
giro di pochi mesi, l'esilio e 
la morte (15 febbraio 1926), 
quando ormai a Parigi, pro-
gettava ancora di riprendere 
la sua funzione civile di orga-
nizzatore di cultura come uo-
mo europeo. 

Armando La Torre 

CILE - I'ultimo degli araucani si organizza e lotta 

ANCHE IL MAPUCHE 
PER IL SOCIALISMO 

Cosi e chiamato il contadino piii porno del continente latino amerkono • L'awersione per Frei, responsabile del massacro di died senza-telto 
Le spedhioni punitive dei «/no/n/os»f / proprietor! terrier! • Le Universita centro motore della vita culturale • L'lntemnto degli student! - La 
provocatoria presema, piii o meno mascherata, della CIA - l e impression! di viaggio di Luig! Hono nel die di Allende e di «Unita popolare» 
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SANTIAGO — Salvador Allend* saluta affettuosamante una piccela ammiratrica 

La«disobbedienza >; alia gerarchia della comunita cattolica di Oregina 

Org I'lsolotto & a Genova 
I casi di padre Agostino Zerbinati e di don Gallo - II loro torto e quello di aver scelto gli sfruttati contro 
gli sfruttatori - Le reprimende e le censure della gerarchia ufficiale lianiio un chiaro scopo: servire non 
Dio, ma i padroni - Oggi si riunisce il Consiglio di epiartiere. mercoledi assemblea della comunita 

GCNOVA — N«i ctrchlatti: den Man! parrece dtll'laelette • den 
Gallo («dtportato» anch'aeji dai cardinal* Siri in una ch'w*«tta dai-
I'attrtme laranla dalla Ligvria). In baste: padre Afottino Zerbinati 
mentr* parla alia comunita di Orafine. La fete e stau acattata il 
30 maejie, qwando a Orafina ti d'redtre cenvagno i cattolici di 
divert* comunita del paese, dall'ltelotte a "ent* Mweve. 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 17 g.-ogno 

Il caso dell'Isolotto si ri-
pete a Genova: questa matti-
na. durante la messa. dinanzi 
alia folia rhe gremiva la par-
rocchia di N.S. di Loreto. pa
dre Agost:no Zerbinati ha an
nunciate) che lo si intende 
strappare alia comunita - di 
Oregina. Quasi contempora 
neamente. nella Iontana chip-
setta di 5?an Benedetto dove 
e stato a sua volta e depor-
tato » dai cardinale Sin. don 
Gallo spiega\-a ai cattolici per 
quali ragioni egli era sta*o 
colpito I'anno sccrso da un 
identico pro\-vedimento. Qua
li sono queste ragioni? 

Di padiv Agostino Zerbi 
nati. un giovane frate dell'or-
dine dei francescam. M era 
parlato temp: orsono quando 
il sacerdote aveva nfiutato di 
prpndere parte a una smgo-
lare schedatura degli studenti. 
Padre Agostino insegnava reli-
gione al liceo artist ico. e la 
Curia pretendeva che pgh 
compila^se una sorta di archi-
vio politico dei propri alunni 
indagandone la coscienza e 
classificandone le idee. Padre 
Agostino oppose un rifiuto e 
venne cacciato via. nonostan-
te la .«olidarieta dei ragazzi e 
del corpo insegnante. 

L'ultimo episodio di «di-
sobbedienzan risale al 30 mag-
gio quando. su questo colle 
di Oregina che domina tutto 
l'anfiteatro della citta e la di-
stesa del mare, si riunirono i 
cattolici dell'Isolotto. del Car
mine, di San Benedetto, di 
Pontenuovo. I ragazzi dell'I
solotto avreboero voluto ri-
cevere la cresima insieme a 
quelli di Oregina, ma il car
dinale glielo vieto. 

II «delitto» del frate con-
siste non soltanto nell'aver 
scelto i «c poveri» in senso 
lato, voltando le spallc ai po-

tenti. ma nell'aver individua
te questi o poveri » come clas-
sc riannodando — per ripete-
re le parole del prof- Pep-
pmo Orlando, un esponente 
dei cattolici del dissenso — 
la speranza cristiana di un 
regno di giustizia alle batta-
glie per il riscatto del prole-
tariato e la costruzione di 
una societa diversa. Questo 
«delitto » — in una citta che 
vede il cardinale Siri benedi-
re Costa e conferire 1'ordme 
del Santo Sepolcro al petro 
here Garrone — diventa inv 
perdonabilp e scatena I'ana-
tema. 

Ma come reagisce la comu
nita di Oregina? Secondo i 
pnmi sintomi e molto proba-
bile che la «deportazione r. 
di padre Agostino mneschi 
una rivolta nella coscienza 
cattolica. e riinduca a nstil-
tati oppoMi a quell: sperati 
dalla Ciina <e non soltanto 
dalla Curia I. Per domani sera 
e stata chiesta I'lmmediata 
convocazione del Consiglio di 
quartiere. mentre mercoledi 
si nuniranno tutti i membr: 
della comunita 

Stamane padre Zerbinati. 
durante la predica in ch.esa. 
ha detto tra 1'altro- «La no
stra comunita na voluto su-
perare i] ghetto dei cattolici 
e rivolgersi a tutti, senza e-
sclusioni e scomuniche Ab-
biamo il dovere di predicare 
il vangelo in termini storici 
e poi di far seguire alia pre
dica le opere. Oggi si vuole 
colpire non soltanto • la co
munita di Oregina, ma quel
la di tutto il Paese per fre-
narne il cammino verso la 
giustizia; e tuttavia nessuno 
riuscira a impedire all'uomo 
di lottare per la liberazione 
dallo sfruttamento. II cardi
nale saiga qui a Oregina mer
coledi sera (dove nessuno Ilia 
mai visto, n.d.r.) e sappia co
noscere prima di giudicare ». 

Cose non dissimili veniva-
no intanto dette, in una chie-
sa dell'estremo Ievante della 
Liguria. da don Gallo il quale 
ha . ricordato ai suoi fedeli 
la recente presa di posizione 
dei vescovi contro le ACLI. la 
chiusura nei confront i del 
Concilio Vaticano II, l'onda-
ta di repressione che sale, da-
gli ambienti piii retrivi del 
Paese. E del resto e difficile 
negare una relazione tra il 
prowedimento contn* la co
munita di Oregina. e la ster-
zata a destra impressa dalla 
Deinocrazia cristiana alia pro
pria politira. qu: a - Genova 
come altrove. E' vero che for-
malmente la gerarchia eccle
siastics e il part it o degl; ar-
maton e dei baroni delle aree 
agiscono in sfere differenti; 
ma la separazione e una fron-
tiera cosi fragilp da rappre-
sentare. spesso. una finzione 
pura. nell'tin caso e nell'altro 
non si vuole .servire Dio. ma 
i padroni. 

Comunque vadano le co^e 
«la comunita di Oregina — 
ci ha detto oggi uno degli 
esponenti dei cattolici del dis
senso — e dec:sa a continua-
re nel propno lavoro e a non 
cambiare il suo modo di es-
serea. Anche padre Agostino 
ha npetuto in chiesa rirre-
versibilita della scelta degli 
sfruttati contro gli sfrutta
tori. Anche se non e una scel
ta facile (siamo al punto che 
degli seonosciuti hanno mi-
nacriato di morte don Gallo 
con telefonate anonime); ma 
nessuno ha mai pensato che 
lo fosse. Un amico ricordava 
stamane a Oregina le parole 
di papa Cervi: «Non e la 
quercia che conta, perche la 
quercia quando e vecchia non 
serve neppure come legna; 
ci6 che conta e il seme ». 

. Flavio Micbelini 

Luigi Nono era a Roma per 
l'allestimento del suo ballet-
to al Teatro dell'Opera, ma 
non alia musica fu dedicata 
la nostra lunga conversazio
ne, bensi al Cile: al Cile dai 
quale egli era appena toma
to carico di notizie e di im-
pressioni raccolte nel corso 
di tre settimane di denso 
soggiorno. II quadro e a tin-
te forti, d'aspri contrasti, di 
suggestioni. 

«Non bisogna guardare al 
Cile come a un fenomeno 
singolare dell'America Latina 
- dice Luigi Nono — per
che il Cile che imbocca la 
strada di una rivoluzione so-
cialista e il prodotto della 
lotta generale del passato e 
del presente in tutto il con
tinente latino-americano, e 
non solo nella fascia del ver
sante occidentale delle Ande 
cio va detto, anche se la bat-
taglia di Unita Popolare e 
del compagno Allende viene 
condotta sullo sfondo nazio-
nale di almeno cinquant'an-
ni di battaglie durissime, di 
sanguinusi conflitti e di spie-
tate repressioni. Vicende igno-
rate o quasi — amaro do-
verlo constatare — in Euro-
pa, ma che sono ugualmente 
un importante capitolo del 
movimento di liberazione. Per 
converso, tuttavia, l'esperien-
za cilena non e modello per 
gli altri Paesi dell'America 
latina: i dirigenti cileni lo 
sottolineano ad ogni occasio
n s lo ha dichiarato a tutte 
lettere il compagno Corvalan. 
In ogni Paese, una diversa 
forma di lotta, non armata 
o armata». Fin dove e pos
sibile portare la via delle « ri-
forme rivoluzionarie» intra-
prese nove mesi fa da Al
lende? 

Nella complessita della si-
tuazione cilena le contraddi-
zioni emergent!- richiedono 
un'analisi dialettica di inte-
resse continentale. Pensiamo 
alle disumane azioni dei « ma-
puches», che Nono, per es-
serne stato testimone diret-
to, descrive con precisione e 
calore. n « mapuche »,, « uo-
mo della terra», ultimo degli 
araucani, appartiene alia piii 
miserabile categoria dei la-
voratori latino americani: e 
l'indio senza casa, senza a-
veri di nessun genere all'in-
fuori dei pochi stracci che 
indossa, il quale passava da 
un «fundio» aH'altro per i 
lavori stagionali. Ebbene i 
« mapuches » sono ora i pro-
tagonisti di un fenomeno 
quale l'occupazione delle ter-
re, azione rivoluzionaria che 
esplode dai basso. Di qui 
qualche contraddizione con la 
linea ufficiale. Gli wuomini 
della terran hanno fretta, 
sono insofferenti di pastoie 
burocratiche, di lentezze giu-
ridiche. Kssi entrano in mas-
sa nel latifondo, con le loro 
bandiere. con i ritratti del 
Che e di Camilo Torres, con 
i loro fagotti e ivi si accam-
pano. Non invadono la villa 
del proprietario. non ne toc-
cano le pur \istose e pro-
voeanti immagini dell'opulen-
za. Ma li restano a sfidare 
il capitalista e a incalzare 
il governo. AI nanco dei con-
tadini sono le organizzazioni 
politiche, il PC («ngIio le-
gittimo della lotta di classe 
cilena», come dichiarano i 
comunisti), il MIR, il MCR 
(movimento contadino rivolu-
zionario) forze che guidano 
le masse e che, contempora-
neamente, dalle masse stesse 
vengono sospinte in questa 
forma di lotta. 

MoIIa di mobilitazione e di 
sviluppo dello spirito politi
co delle ma«se dei contadi-
ni. 1'occupazione delle terre 
e un atto rivo'uzionario d'ef-
ficacia rapida su diversi pia-
ni: per il n mapuche» non 
significa solo lottare per una 
condizione di v.ta piii uma
na. .significa recuperare le ter
re rubate agli avi dai con-
quistatori spagnoli trurto mai 
dimpnticato dagli indios); non 
significa solo cessare di sof-
frire insieme. significa lavo-
rare insieme, produrre per 
la comunita. non per lo sfnit-
tatore. E cosa questo valga 
in termini di recupero sto-
rico nei confront i della « con-
quLsta» meriterebbe indagi-
ne approfondita Qui baste-
ra rile\-are come stia crol-
Iando. sotto i colpi del « ma
puche* c:>no I'abietta teona 
di etnologi e storici raz7is:i 
che vuole l'indio servo e pas 
sivo per natura. incapace di 
spirito di iniziativa. lmper-
meab:Ie al concetto di lotta 
e di dignita. condannato a 
essere dominato dai bianchi 
intraprendenti come ne; se-
coli andati aveva passh-amen-
te aecettato per paura e per 
servilismo la dominazione de
gli Inca. 

La strada del « mapuche » 
e una strada di sangue, co-
minciata al tempo della con-
quista e proseguita fino ai 
giomi nostri, fino alia pre-
sidenza del democristiano 
Prei (a Frei porta la respon
sabilita del massacro di Puer
to Montt) — dice Nono — 
un'impresa sanguinaria, una 
decina di senzatet to uccisi, 
che basterebbe da sola a giu-
stificare 1'awersione che le 
masse nopolari nutrono per 
questo personaggio »». 

Quando gli «uomuu della 

terra» entrano e si installa-
no nel «fundio», il proprie
tario terriero, il «momio », 
in genere abbandona il cam-
po, owiamente furente con
tro i contadini e ancor piii 
contro il governo che non 
manda in sua difesa plotonl 
di poliziotti e di soldati. 

Ma il « momio » non si ras-
segna. All'occupazione da par
te dei « mapuches » il « mo
mio » risponde con le spedi-
zioni punitive, con le minac-
ce, con le armi. Organizza 
autocolonne di suoi compari 
e di suoi scagnozzi e piom-
ba siiH'accampamento dei 
« mapuches ». Ma questi ulti-
mi hanno imparato ad or-
ganizzarsi: il primo atto del-
l'occupazione e l'assemblea, 
con elezione delle cariche, di-
stribuzione delle armi (non 
da fuoco: sono dei bastoni e 
sono gli strumenti di lavo
ro, le zappe, i badili, che ser-
vono anche per la difesa), 
organizzazione dei servizi e 
dei turni di guardia. In alto 
sventolano la bandiera ros-
sa, la bandiera nazionale e 
quella rosso-nera del MIR, 
accanto ai ritratti del Che e 
di Camilo Torres. Nono: «A 
Tolten ho visto coi miei oc-

chi i tabelloni coi ritratti 
sforacchiati dai proiettili». 

Al di lii del giudizio che 
le autorita di Santiago dan-
no di queste azioni contadi-
ne dissonanti dalla stretta le-
galitii governativa, e impor
tante avvertire che con esse 
il Cile conosce un fatto as-
solutamente nuovo che non 
usurpa l'attributo di storico-
il «mapuche» si e liberato 
delle sue paure, dalla sogge-
zione nei confronti del con-
quistatore. (La storia recen
te e la realta attuale del Cile 
sono complesse, poliedriche 
e ricche di contrasti, ma nel-
le campagne, il rapporto fra 
proprietari terrieri e masse 
bracciantili si pone in ter
mini, ancor oggi, di fossiliz-
zata semplicita: da una par
te il conquistatore, il bian
co, spagnolo o tedesco che-
sia, dall'altra «l'indigeno» 
vinto, il sen'o, il « mapuche » 
senza casa e senza tutto). 
Ora e il padrone che comin-
cia ad avere paura. Ha tan-
ta paura che quando arriva-
no i soldati — perche qual
che volta arrivano — i «mo-
mios» e le loro squadracce 
saltano sulle auto e si danno 
alia fuga. 

L'apporto degli studeuti 
nelle campagne 

L'apporto che gli studenti 
danno alia rivoluzione nelle 
campagne, aflerma Luigi No
no, e rilevantissimo. Dove e'e 
un'occupazione di terre, la ci 
sono degli studenti. «Senza 
demagogia populistica — dice 
— ma con il preciso propo-
sito di applicare la proble-
matica culturale nella realta 
della lotta viva gli studenti 
delle Universita di Concepcion 
e di Valdivia vanno fra i con
tadini. Non per fare del la
voro volontario o, come suoi 
dirsi, per dare una mano. 
Nient'affatto: e lavoro-studio, 
e lavoro-agitazione politica, 
lavoro-istruzione e anche la-
voro-iavoro, cioe produzione. 

«Tutto qui e nuovo — di
ce Nono — anche nell'incon-
tro fra cultura e masse po-
vere. E siccome in Cile per 
tradizione e, direi, struttural-
mente lTJniversita e il cen
tre motore della vita cultu
rale (le Universita posseggo-
no proprie stazioni radio, 
giornali, proprie compagnie 
teatrali), il senso dell'inter-
vento di forti gruppi di stu
denti in questa fase decisiva 
della lotta di classe nelle cam
pagne e la spinta ad una nuo
va saldatura nazionale delle 
forze rivoluzionarie e progres-
siste ». Tutto e nuovo, ma con 
l'invito a non fraintendere: 
perche il patrimonio di lotta 
del movimento operaio cile-
no e ben ricco e in questa 
erediia si radicano le certez-
ze e le speranze di oggi; e 
poi perche Cuba in primo 
luogo (Nono: « I legami con 
Cuba sono strettissimi») e le 
alt re esperienze socialist e in 
atto offrono ai compagni ci
leni il piii ampio materiale di 
studio e di raffronto, al di 
la di 'una costruttiva. pode-
rosa solidarieta. 

Meno carico di awentura, 
di suggestione e di colore ri-
spetto alia lotta nelle cam
pagne, 1'attacco al grande ca
pitate monopolistic nel set-
tore industrial e minerario e 
in pieno svolgimento, ad on-
ta degli scogli. «Gia si han
no imprese gestite e dirette 
dagli "operai in attesa della 
sistemazione burocratica del
la nazionalizzazione. Alia di-
serzion-i dei fiduciari dei vec-
chi padroni, la rivoluzione e 
in grado di dare una rispo-
sta grazie all'impegno della 
classe operaia ». Nono cita il 
caso della nnniera di Lota 
• carbone) dove la produzione 
e venuta crescendo di mese 
in mese. 

Agli occhi dell'osservatore 
straniero il Cile appare dun-
que come un mondo in pie-
na e drammaticamente rapi
da trasformazione: « La velo
city delle nostre esperienze e 
tale che voi, dall'Europa, non 
potete seguirlew, ha detto un 
intellettuale di Santiago al 
musicista italiano. 

Tutto cio e un versante del
la realta cilena. Ma guai a 
perdere di vista il quadro ge
nerale nel quale awiene l'e-
sperienza cilena. II regime di 
Unita Popolare si e installato 
alia direzione del Paese da 
appena otto mesi. Non vi e 
giunto attraverso un* opera-
zione di chirurgia rivoluzio
naria, con violenae demolitri-
ci e rigeneratrici. Strumenti 
formidabili del potere sono 
ancora in mano alia grande 
borghesia locale, alia finanza 
internazionale: e soprattutto 
nordamericana. C'e il sabo-
taggio delle classi minaccia-
te e dei gruppi politici spo-
destati, c'e l'attivita contro-
rivoluzionaria dei latifondisti, 
multiforme, ora scoperta ora 
dissimulata. Forte, e difficile 
da stroneare, il traffico di 
armi dall'Argentina: il confi
ne fra i due Paesi si snoda 
lungo quattromila chilometri 
e in molti punti attraversa la-
tifondi grandi come provin
ce, forniti di aeroporti pri-
vati e di proprie strade. Nel-
l'industna tessile di Yarur. 
la polizia ha recentemente 
scoperto un grosso deposito 
d'armi e ha liquidato una pe-
ricolosa centrale di sowersio-
ne fascista: il padrone della 
fabbrica aveva anche messo 
in piedi una «squadraccia» 
forte di sessanta uomini. 

C'e la CIA. questa specie di 
supergoverno dei Paesi del
l'America latina, realizzatrice 
della piii ant ica e collaudata 
forma di neocolonialismo. La 
presenza della CIA non e nep
pure dissimulata: pullulano 
ancora in Cile gli «istituti» 
pseudosociali e pseudocultura-
li che fanno capo alia Cen
tral Intelligence Agency. C'e 
I' apparato burocratico diffi-
dente o ostile, c'e la stampa 
reazionaria che scatena furi-
bonde canee a ripetizione, ci 
bono is pressioni degli im-
pazienti fe le provocazioni di 
opposta origine e di conver-
gente interesse, quale l'ucci-
sione del capo dell'esercito 
Schneider dieci mesi fa e la 
uccisione dell'ex ministro Pe
rez Zujovic nei giomi scor-
si). 

I sabotaggi della 
finanza «yankee» 

Sconfiirgere tutte queste for
ze non e impresa da compie
re m poeo tempo. Prendia-
mo il caso de.I'a Anaconda «. 
konzem americano che pos-
-siede il piii grande giacimen-
to di rame del mondo, Chu-
qmcamat.-i. nel deserto di A-
tacama I pagatissimi tecnici 
nordamencani dell'"Anacon
da » hanno programmato il 
sabota««no della nazionalizza
zione decisa dai governo: 
« Non muoveremo un duo per 
i comunisti », e il loro motto. 
E mentre fanno le vahgie as-
sicurano ai giomalisti stra-
n:en che aH'estero li segui-
rsnno al piii presto anche i 
tecnici cileni che il governo 
mettera al loro pesto: «il dol-
laro e piii forte del patriot-
tismoa, e un motto che cor-
re nei salotti deH'oligarchia a-
perti ai funzionari degli Sta
ti Uniti e nei club riservati 
alle famiglie yankee. Gli fa 
eco il Iatifondista del sud che 
dichiara che « brucera tutto » 
prima di andarsene in Argen
tina o in qualche altro Paese 
sudamencano dove ci sia tin 

regime militare che garanti-
sce «1'ordine ••. 

«Ma il processo e irrever-
sibile — dice Nono —, pro
dotto come e, ripeto, dalla 
tensione generate che scuote 
le strutture arcaiche dell'A-
merica latina. C'e un salto 
quaIi*afivo nell'mtero conti
nente. La lotta non e piu ge-
nericamente unt imperialist a. 
ma e lotta per il socialismo. 
in cui lo scontro di classe 
unifica t»ia i vari movimenti 
— fino ad ora separati — al-
rintemo di ciascun Paese e 
fra un Paese e 1'altro. Si 
tratta dunque di un proces
so giunto alia fase unificante 
del suo sviluppo e che per 
questo nchiede dalle avan-
guardie proletarie nuove ana-
lisi, nuove elaborazioni stra-
tegiche, a livello nazionale e 
continentale: l'interesse, tan-
gibile, dei ciieni per un ap-
profondimento dei rapporti 
con il Partito comunista ita
liano e con i sindacati mi 
pare un segno di questa con-
sapevotezza a. 

Giuseppe Conato 
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