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L'installazione della base USA a La Maddalena 

UNA TREMENDA 
MINACCIA 

Tale h il pericolo che il servilismo e I'irresponsabilita del governo ita-
liano fanno pesare sul nostro e sugli altri paesi del Mediterraneo, accet-
tando che i mari e le coste divengano depositi di sommergibili nucleari 

La crcazionc, a la Madda
lena, di una base per som
mergibili nucleari comporta 
certamente pericoli molto 
gravi, non solo per le isole 
direttamente interessate ma 
per tutte le coste italiane 
e per l'intero Mediterraneo. 
Si e facilmente indotti a 
credere che tali pericoli sca-
turiscano in misura rilevan-
te dai sistemi di propulsio-
ne, cioe dai reattori che ge-
nerano l'energia necessaria 
ai motori dei sommergibili, 
e si manifestino percio in 
tin raggio limitatj. Ma e 
vero il contrario: il pericolo 
di gran lunga piu grave de-
riva dalle testate termonu; 
cleari di cui sono dotati i 
missili che armano i som
mergibili; ed e in ogni ca-
so di natjra tale da esten-
dersi, ovunque si manifesti, 
au aree molto larghe. 

Fondamentalmente — e 
aenza tener conto di altri 
possibili fattori estrema-
mente marginali — la mi-
naccia prende origine dalla 
probabilita di accidente: in 
navigazione, in esercitazio-
ne, in manovra (dunque, 
piu probabilmente in vici-
nanza della base), un som-
mergibile pud finire sugli 
scogli, o accusare difetti di 
funzionamento di uno qual-
siasi degli innumerevoli ap-
parati meccanici ed elettro-
nici, da cui dipende in defi-
nitiva la sicurezza. Secondo 
la natura dell'accidente, si 
puo avere un rilascio cospi-
cuo di radiazioni o di so-
stanze radioattive, e in da
te circostanze si potrebbe 
anche determinare una e-
splosione apocalittica. II ca-
go piii convincente, e che — 
sebbene poco probabile — 
k largamente possibile e 
giustifica l'allarme piu e-
stremo, e quello menziona-
to in quest! giorni anche 
da Giorgio Tecce: se un 
sommergibile a Honda con 
tutti i suoi missili e con i 
molti megaton di testate 
termonucleari, e pratica-
mente certo che i processi 
di corrosione col tempo 
metteranno alio scoperto le 
sostanze fissili, accrescendo 
enormemente il tasso di ra-
dioattivita del tratto di ma
re interessato, con tutte le 
note e atroci conseguenze 
sui cicli alimcntari, dalle 
alghe ai pesci aU'uomo. Ne 
si puo escludere che in ta
li condizioni, per concorso 
di fattori imponderabili, si 
formi una massa critica, e 
si abbia una esplosione vir-
tualmente molto piii di-
slruttiva di quella di Hiro-
scima. 

Ma anche incidenti mino-
ri dell'affondamento polreb-
bero determinare conseguen
ze analoghe, con diversi 
gradi di inquinamento ra-
dioattivo. In linea di princi-
pio, masse sub-critiche di 
sostanze fissili (vale a dire, 
1 costituenti delle testate 
termonucleari) non possono 
essere portate in giro inde-
finitamente, ed esposte alle 
accidentalita meteorologiche 
o di altra natura, senza che 
prima o poi accada 1'irrepa-
rabile. Ma gli americani con-
tinuano a portarle in lungo 
e in largo: dieci anni fa se 
ne incaricavano i bombar-
dieri del SAC (Strategic 
Air Command), che in piu 
occasioni lasciarono cadere 
alcune bombe-H. andando 
molto vicino al limite della 
catastrofe. Ora se ne incari-
cano i sommergibili, con 
margini di sicurezza che, 
per le singole unita, posso
no essere un po* piii elevati 
di quelli degli aerei: ma in 
rapporto a una data area — 
In particolare il Mediterra
neo — tale vantaggio e 
compensato ncgativamente 
dai fatto che i sommergibili 
vi restano molto piu a lun
go. 

Misura del rischio 
Appunto in questo senso 

la questione della base in-
fluisce sul grado di perico
lo: si sa che i sommergibili 
nucleari vengono c si trat-
tengono nel Mediterraneo 
da anni; ed e noto che essi 
godono di autonomia molto 
lunga (circa un anno) per 
quanto rigiiarda il combu-
stibile nuclearc, mentre so
no condizionati mono larga
mente dagli approvvigiona-
mcnti necessari all'equipag-
gio, e dalla rcsistcnza degli 
uomini. La base aiuterebbe 
a superare qucste strettoie, 
e percio consentirebbe a 
numcrose unita annate di 
missili termonucleari di ri-
manerc nei nostri mari sta-
bilmentc, rendendo altrosi 
stabile il pericolo connes-
so con la loro presenza. 
Inoltre, il tratto di mare 
prossimo alia base prescntc-
rebbe un'elevata probabilita 
di accidente, a causa della 
presenza continua e dell'i-
ninterrotto andirivicni di 
tali unita, oltre tutto su 
fondali rncciosi e di profon-
dlta assai varia. 

Dunque la disposizione 
servile degli attuali gover-
nanti italiani oltre tutto 6 
stata male avviata anche 
sul piano scientifico, o t e c -
nico, inerente alia valutazio-
ne del rischio connesso con 
la concessione che essi nan-
no ritenuto di poter fare 
agli USA. Tale rischio non 
puo che essere stimato in 
termini di probabilita: la 
natura del rischio e la me-
desima, con la base o senza, 
ma la base ne accresce la 
probabilita, in una misura 
che potrebbe essere sostan-
ziale. Inoltre — e qui si 
tocca un punto giuridico di 
molts) rilievo, oltre che po
litico — la concessione del
la base (in forza di un ac-
cordo bilaterale, non multi-
laterale come quelli in sede 
NATO) implica consenso e 
corresponsabilita, in vista 
di eventuali danni e inden-
nizzi che potrebbero interes-
sare qualunque paese del 
bacino mediterraneo, inclu-
so il nostro. Del resto, la 
solidarieta con la tremenda 
minaccia che gli americani 
fanno pesare sui paesi del 
Mediteraneo (anche richia-
mando e giustificando, con 
la propria presenza, quella 
di altre flotte) e su una par
te dell'Europa, non puo che 
compromettere seriamente 
la posizione dell'Italia nei 
confronti della sicurezza eu-
ropea, non meno che nei 
rapporti con i popoli africa-
ni e asiatici che si affaceia-
no sul mare interno. 

Non meno grave e l'a-
spetto interno, la relazione 
che il -gesto servile di An-
dreotti e Tanassi verso gli 
USA presenta cen i proble-
mi" della nostra soeieta na-
zionale. E* ricco di amaro 
significato il fatto che — 
mentre si discute nel no
stro paese, come in altri, 
se a quali condizioni deb-
bano essere installate sul 
nostro suolo nuove central! 
nucleari per la produzione 
di energia elettrica — que-
sti governanti diano ospita-
lita a ordigni, in confronto 
dei quali i problemi di si
curezza delle centrali diven-
tano irrisori, come se al po-
sto dei reattori avessimo 
mulini a vento. 

Del resto, questa e ap
punto una delle contraddi-
zioni piii stridenti dell'inte-
ro discorso sulla protezione 
deH'ambiente: venne in lu
ce nella conferenza di Stoc-
colma dello scorso giugno 
(e non fu smentito dagli in-
teressati) che negli Stati 
Uniti, il paese piu inquinato 
del mondo, le forze armate 
non sono tenute a osservare 
le disposizioni anti-inquina-

mento; e la stessa esenzio-
ne i militari USA pretendo-

,no, e ottengono, nelle basi 
all'estero. Le dimensioni di 
questo privilegio sono enor-
mi, se si considera che ne
gli Stati Uniti gli armamen-
ti non solo assorbono un de-
cimo del prodotto • lordo, 
ma in termini di navi, di 
aerei, di porti e aeroporti, 
di energia, di tecnologie so-
fisticate, hanno incidenze 
molto piu elevate. Nelle ba
si aU'estero, la presenza dei 
militari americani spesso e 
soverchiante, come livello 
dei consumi ma ancor piii 
di inquinamento. Cosi i 
danni all'ambiente prodotti 
in gran parte del mondo 
dalle forze armate USA pos
sono essere tali da rendere 
vano ogni proposito di af-
frontare in modo autonomo 
il problema ecologico. 

L'intimidazione 
Tralasciamo qui le consi-

derazioni sulla parte che gli 
armamenti hanno nel carat-
terizzare l'economia dello 
spreco, e quella « civilta dei 
rifiuti» che e all'origine 
della degradazione dell'am-
biente naturale e umano. E' 
evidente che, quando l'ener-
gia, invece di essere impie-
gata utilmente, viene im-
magazzinata a scopi distrut-
tivi, e in tale forma porta-
ta a spasso con intenti di 
intimidazione, ogni forma 
di vita, ogni cosa esistente 
rischia di diventare «rifiu-
to » e «inquinamento ». E 
difficilmente Andreotti, Ta
nassi e Malagodi potranno 
riuscire a nascondere la so-
stanziale concordanza di pro-
blematiche venute in luce 
per vie diverse, in un me-
desimo nodo: gli armamenti 
e la politica aggressiva del-
Pimperialismo; le grandi 
compagnie monopolistiehe 
e i processi produttivi in-
quinanti da cui esse traggo-
no i loro profitti; i som
mergibili nucleari nel Medi
terraneo che dovrebbero fra 
Paltro fare la guardia al pe-
trolio del Medio Oriente, 
mentre ciascuno di essi por
ta tanta energia (in forma 
di uranio e plutonio) quan
to la produzione annua di 
grezzo di un paese come 
l'Egitto. L'analisi di tali 
nessi pud essere talvolta 
sottile o complessa, ma la 
vista d'assieme gia dice ab-
bastanza: chi accetta i som
mergibili nucleari, accetta 
o puo accettare qualunque 
altra cosa. Non e piii cre-
dibile. . 

Cino Sighiboldi 

CILE: caratteri di una originate esperienza politica e sociale 

HUE Cmft B SANTIAGO 
Corrispondono ai vecchi e poveri agglomerati della zona occidentale, dove vivono un milione di persone e i senza-casa, e ai quartieri 
alti del viale Providencia, dove la borghesia oslenta I'imifazione dei modelli di consumo di New York e Parigi - Sensibile come un si-
smografo la capitale registra di giorno in giorno gli esiti allerni e le oscillazioni prodofte dai processo di trasformazione in corso 

Dal nostro corrispondente 
' : SANTIAGO, settembre 
.' Come una volta ci disse 
un compagno che partecipa-
va a un viaggio organizzato 
daWVnita in Cile. e proba
bile che a un lettore italia-
no il succedersi degli avveni-
menti di qui appaia « a sin-
ghiozzo»: un giorno sull'orlo 
del colpo di Stato e un al-
tro di avanzata del governo 
popolare; un titolo su un 
successo delle sinistre e un 
altro su un'offensiva delle de-
stre. 

Indubbiamente. oggi, a po-
che settimane dai secondo 
anniversario della vittoria e-
lettorale del 4 settembre 1970. 
cosi come un anno fa, la 
dinamica politica del Cile con
tinua a essere assai mobile, 
nemica di pronostici e defini-
zioni rigide. Comprensibile 
e la difficolta di inquadrare 
secondo una diversa esperien
za un fenomeno politico e so
ciale quale si svolge quaggiu 
e di cui fanno parte tanti 
fattori contrastanti. Un livel
lo di vita inferiore a quel
lo greco e paragonabile alia 
poverta di un Portogallo; una 
dipendenza dai capitale mo-
nopolistico straniero non in
feriore alia media dei paesi 
sottosviluppati latinoamerica-
ni; fragility della formazione 
culturale della nazione; ma 
anche una storia di democra-
zia parlamentare solo fugace-
mente interrotta in un seco-
lo e mezzo, partiti pdlitici 
di massa muniti ideologica-
mente. un esercito che non si 
comporta peggio. anzi che si 
comporta meglio di quello di 
Stati di antica storia quali il 
francese o il tedesco. infine, 
un governo di socialist!, co-
munisti e alleati frutto di 
regolari elezioni. 

La stessa originalita della 
esperienza cilena e di non fa
cile definizione e rcstia a far-
si rappresentare da questa o 
quella formula consueta. E' 
una lotta dalle forme inedi-
te tra progresso e conserva-
zione, tra sfruttati e sfrutta-
tori all'inferno dello Stato 
borghese, all'interno delle sue 
istituzioni e tra Tuna e l'altra 
di esse. Dove i tre poteri, le-
gislativo. giudiziario e esecu-
tivo si sono divisi. i primi 
due con la tradizione e il ter-
zo con la rivoluzione. aree di 
potere che si scontrano. fon
damentalmente, nell'ambito 
delle regole prefissate. in vi-
gore, cio§. la legalita del re
gime democratico borghese. 

Lo specifico cileno. il cumu-
lo di contraddizioni. spinte 
e controspinte crea una so
eieta piu sensibile di un si-
smografo. Ogni movimento ft 

Una manifestazione popolare a Santiago del Cile 

registrato, si propaga e si con-
suma rapidamente. Si pensi 
al fatto che su meno di die
ci milioni di abitanti, la capi
tale Santiago ne conta piu 
di tre (che e come dire una 
Roma di 20 milioni di abi
tanti) e le principal! citta. 
Antofagasta al nord. Valpa-
raiso-Vina al centro e Concep-
cion al sud, insieme, si avvi-
cinano al milione. Una simile 
concentrazione urbana, prova 
evidente della malformazione 
sociale del paese, permette su 
quasi la meta della popola-
zione cilena una rapida cir-
colazione delle idee, degli slo
gans creati dalla propaganda: 
mobilitazione di masse con-
siderevoli anche nel breve spa-
zio di una giornata. Citta fat-
ta di citta. una cotnuna cuci-

Pubblicate a Mosca dalla rivista « Problemi di letteratura » 

Lettere inedite di Pasternak 
Sono indirizzate ad Anna Achmatova, Mandelstam, Kuliev, Zelma Ruoff - « Senza aver 
fatto nulla di particolare ho una fortuna mondiale per me sconosciuta, che mi trova im-
preparato e a mani vuote » - Stanno per uscire dagli archivi opere di Lunaciarskij e Bulgakov 

Dalla redazione 
MOSCA. 27 

Diciotto lettere di Boris Pa
sternak sono state pubblica
te per la prima volta a Mo
sca dalla rivista « Voprosy Li-
teratury » («Problemi di let
teratura ») nel numero di set
tembre apparso in questi gior
ni nelle edicole. Si tratta di 
documenti di grande interesse 
umano e, soprattutto. lette-
rario. sia per la personalita 
dei destinatari (tra gli altri 
i poet: Anna Achmatova e 
Osip Mandelstam). sia per il 
loro contcnuto. La pubblica-
zione e avvenuta a cura di 
Elena V. Pasternak, critico 
letterario e moglie del pri-
mogenito del poeta. Le let
tere. che abbracciano un arco 
di tempo dai 1912 al 1956. of-
frono squarci della evoluzio-
ne del pensiero dell'autore 
del cDottor Zivago» sulla 
poesia e l'arte e fomiscono 
interessanti particolari sui 
suoi rapporti con diversi mo 
vimenti e gruppi letterari e 
con singoli scrittori come Ma-
jakovski e Aseev. 

Sul valore umano dei do
cument: pubblicati, basti que
sta citazione da una lettera 
ad Anna Achmatova del 28 
luglio 1940. «Cara Anna — 
vi si Iegge — questa lettera 
1'avevo scritta ormai da mol
to tempo nei miei pensieri. 
Ed e da molto tempo che mi 
congratulo con lei per il suo 
grande successo di cui si par-
la da due mesi (si tratta del
la pubblicazione della raccol-
ta di poesie della Achmato
va "Soelta da sei libri"). Jo 
ero In ospedale quando la 
sua raccolta fe uscita e. di 
conseguenza, ho perduto la 
sensazione che ha accompa-
gnato la sua apparizione. Ma 
anche in ospedale ci sono 
giunte le voci delle lunghissi-
me code davantl alle librerie, 
code lunghe due strade del-
1A citta. Abbiamo appreso an-

I che le incredibili circosten-

ze della distribuzione del suo 
libro nelle librerie. Poco fa 
ho incontrato Andrej Plato-
nov, il quale mi ha detto che 
le file per avere una copia del 
libro (ormai esaurito) conti-
nuano ancora, mentre il suo 
prezzo e salito sino a 150 ru-
bli. Non mi sorprende che 
lei, non appena e ricompar-
sa, abbia v:nto di nuovo. E' 
sorprendente invece che in 
un periodo in cui ottusamen-
te si mette in dubbio tutto 
cio che esiste in questo mon
do, lei abbia ottenuto una 
vittoria cosi compieta e in-
confutabile ». 

Le lettere indirizzate a 
Mandelstam sono tre e risal-
gono al 1924. 1925 e 1928. 
Lammirazione di Pasternak 
per Mandelstam e intensa, e 
si epsrime in queste parole 
dedicate ad una sua raccolta 
di poesie: «Che libro meravi-
glioso il suo... La perfezione 
e la pienezza delle sue poesie 
sono eccezionali e queste mie 
parole non sono altro che una 
esclamazione di gioia e di 
umiliazione ». 

Trattandosi di lettere pri
vate. e owio che ogni tan-
to affiorino riferimenti dello 
scrittore alia sua difficile po
sizione nella realta sovietica 
e alle clamorose vicende di 
cui fu protagonista negli an
ni cinquanta. 

« Un uomo di talento — scri-
ve Pasternak al poeta Kajsyn 
Kuliev il 25 novembre 1948 
— sa quanto la realta guada-
gna se viene illuminata in 
p:ena luce e in modo giu-
sto; e sa anche quanto que
sta realta, perda nella semi-
oscurita. L'interesse persona-
le spinge l'uomo di talento ad 
essere fiero e ad aspirare al
ia verita. Questa presa di po
sizione vantaggiosa e felice. 
nella vita pud risultare an
che una tragedia, ma cid e di 
secondaria tmportanza ». 

II rifcrimento al suo Rea
son e contenuto in una lette
ra del 12 magglo 1956 a Zel

ma Ruoff, studiosa del poe
ta Rainer Maria Rilke. La 
Ruoff aveva posto a Paster
nak una serip di domande sui 
suoi rapporti con Rilke e in 
scguito ha scritto una mono-
grafia sulPargomento. II ma-
noscritto. che non e stato 
pubblicato, si trova attual-
mente negli archivi della Bi-
blioteca nazionale di Lenin-
grado. a Ho 1'impressione — 
si legge nella risposta di Pa
sternak — che lei abbia di 
me una idea sbagliata. La 
poesia per me significa me
no di quanto !ei sembri pen-
sare. La poesia deve essere 
equilibrata e camminare a 
fianco delta grande narrativa. 
La poesia deve essere accom-
pagnata da decisioni non fa-
cili. deve essere accompagna-
ta dalla vita difficile. Io. in 
tutta la mia esistenza. non ho 
fatto ancora nulla di partico
lare. ma ho ormai una fortu
na mondiale per me scono
sciuta, oltre i nostri confini. 
Questa fortuna ha comincia-
to a raggiungermi a ondate 
e di sorpresa, trovandomi im-
preparato e a mani vuote...». 

Nella preseniazione del te-
sto delle lettere, dopo avere 
ricordato che «la poesia di 
Boris Pasternak molte volte 
e stata l'oggetto o di una to-
tale negazione o di una apo
logia sconfinata ». « Voprosy 
Literatury» afferma che «e 
giunta 1'ora di dare un giu-
dizio pacato, oggettivo e mul-
tilaterale della lirica di que
sto poeta ecoezionale ». 

Per quanto riguarda il pen
siero dello scrittore, la pre-
sentazione rileva che nl'idea 
della funzione sociale della 
letteratura molte volte e sta
ta conte&tata dalla concezione 
poetica di Pasternak secondo 
il quale la letteratura e ele-
mento spontaneo, indipenden-
te, non soggetto ad alcuna 
sottomlssione. La formula di 
Majakovskt dell'epoca e di se 
stessi molte volte sotto la 
penna di Paaternak &i trasfor-

mava in non dell'epoca, ma 
di se stessi. Tutto cio non ha 
potuto non riflettersi. oltre 
che nelle poesie e nelle pro
se di Pasternak, anche nelle 
sue lettere allorquando par-
lavano di poesia e di lette
ratura ». 
- Pur tuttavia. prosegue la 
presentazione. a a parte 
Taspetto owia mente soggetti-
vo». nelle lettere vi sono pen
sieri important! e profondi. 
Innanzitutto si tratta della 
immaginazione deirarte come 
di un fenomeno vivo, anima
te. ricco di contenuto e orga-
nico: negazione convincente del 
freddo artigianato e delle so-
fisticazioni formali e cerebra-
li. Tutto cio non puo non far-
ci ricordare le dichiarazioni 
di altri grandi maestri della 
nostra poesia: Alexandr Blok. 
Majakovski. Esenin. Per Pa
sternak la forma non esiste 
per se stessa. ma e espressio-
ne della vitalita organica del-
l'opera poetica, L'essere per 
un'opera poetica significa es
sere compresa, appresa e per-
cepita ». 

La pubblicazione delle di
ciotto lettere di Pasternak 
rientra nel programma di ri-
cerca e in qualche caso di 
riscoperta dei maggiori poe-
ti e scrittori contc-mporanei 
condotta da «Voprosy Lite-
ratury». Tra Taltro, gia nel 
numero dello scorso marzo 
la rivista aveva pubblicato un 
lungo saggio su Mandelstam. 
«Per il 1973 — ha dichiara-
to il suo direttore VM. Ose-
rov alia Literaturnaja Gazeta 
— si prevede un'ampia pubbli
cazione di materiale conser-
vato negli archivi: "Lettere e 
recensioni di Lunaciarskij. 
"Gli ultimi giorni di Alexandr 
Puskin" della Achmatova, "Le 
lettere" di Serafimovic, ma-
teriali inediti della blografia 
di Bulghakov, "I Diari" di 
Parujr Sevk e cosi via*. 

Romolo Caccavale 

ta all'altra intorno al centro 
storico gradualmente assorbi-
to da nuovi centri in svilup-
po' Santiago sembra fatta su 
misura per una battaglia che 
si alimenta di piccoli e gran
di episodi. di confronti di esi-
to alterno. 

Oltre che nei densi aggio-
merati di baracche sparsi un 
po' dappertutto intorno alia 
citta. nei quali vivono quasi 
un milione di persone emi
grate da diversi punti del pae
se. la parte popolare della ca
pitale cilena e soprattutto a 
sud e a ovest. A nord-est si 
estendono i grandi viali Apo-
quindo, Vitacura, Providencia 
ai cui lati si moltiplicano le 
tipiche case della borghesia 
santiaguera: villette. bun
galows appartati e anche lus 
suosi edifici con giardini al-
l'inglese circondati da mura. 
II viale Providencia arriva fin 
quasi al centro della citta. In 
certo modo per c quelli di 
Providencia », detti anche dei 
c quartieri alti» , scendere al 
centro puo significare ostenta-
zione di prestigio e di forza; 
per i popoiani dei quartieri 
vecchi della citta e per i sen-
zacasa degli accampamenti, 
sfilare lungo quei viali e un 
modo di sfidare una volonta 
piccolo-borghese o aristocrati-
ca di isolamento, reale anche 
se ipocritamente taciuta. Se
condo Oscar Dominguez, pro-
fessore di sociologia a San
tiago la storia della divisio-
ne sociale dei cileni ha ge-
nerato c due razze > perfetia-
mente « visibili e concrete »: 
los de arriba, coloro che stan
no in alto e los de abajo. 
coloro che stanno in basso. 
Originariamente a cio ha con-
tribuito la separazione tra lo 
spagnolo conquistatore e la 
popolazione creola: successi-
vamente e stata la distribu
zione del denaro e del potere. 

Basta incamminarsi da un 
est re mo all'altro di Santiago 
per incontrarsi con le due 
« razze ^. Mano ma no, venen-
do da occidente, ci si lascia 
alle spalle strade squallide, ca
se vecchie, empori o negozi 
con articoli a poco prezzo « 
gente simile ai nostri conta-
dini o al popolino dei quar
tieri poveri di una citta del 
nostro Mezzogiomo: sono 
quelli de abajo. In prossimita 
della Moneda (il palazzo del 
presidente) appariranno gli e-
difici ottocenteschi della zona 
originaria della citta e los de 
arriba, qui socialmente mesco-
lati come awiene nei centri 
dei grandi agglomerati urba-
ni. Ma sara continuando ver
so le Ande, gigantesche sul 
fondo, oltre le nuvole, che 
cvisibile e concreta* si mostre-
ra l'altra razza. Se prima la 
gente era bruna, piccoletta. 
indossava abiti di fattura gros-
solana, spesso scuri o, i gio-
vani, con eccessiva vistosita, 
di imitazione di cantanti al
ia moda secondo una inrer-
ta e povera scapigliatura ge-
nerazionale, ora i modelli so
no fin troppo puntigliosamen-
te osservati: lo studente « ri-
belle » della Sorbona, la ragaz-
za eccentrica di Portobello 
road, lo « hippie » di una par
te o l'altra dell'Atlantico. Ma 

cio che piu conta, qui si vede 
che la gente ha sempre man-
giato secondo necessita: la 
statura e gia diversa e non 
saranno piu insolite le gambe 
lunghe sulle quali i pantalo-
ni moderni possono aggiustar-
si come conviene. Si osserve-
ranno una quaniita di teste 
bionde e occhi azzurri. le au-
tomobili si faranno piu fitte 
e i negozi saranno quasi tut
ti imitazioni di boutiques 
francesi o dei colorati locali 
lanciati da Mary Quant. 

Molti dei giovani, con blue-
jeans accuratamente stinti. ac-
coccolati sui marciapiedi del 
viale Providencia, o che bighel-
lonano davanti ai caffe in 
continui e mutevoli comiziet-
ti, sono figli di una borghe
sia che prima di Allende non 
vedeva profilarsi nessuna mi
naccia al suo modo di vita 
e alle fonti che 1'assicurano: 
quei giovani allora si mante-
nevano comodamente ai mar
gini. non interessandosi di 
politica. Oggi, quegli stessi, 
irrompono organizzati nella 
grande disputa nazionale. ar-
rivano all'Universita « allinea-
ti e comandati come attivisti 
delle idee piu reazionarie > si 
legge nella rivista teorica del 

PC Principios. E ancora: «Nel-
la scuola media, dove i gio
vani sono piu inesperti di po
litica e condizionati da vec
chie forme di lavoro anarchi-
co, oposicionista senza prin-
cipi, penetrano idee reaziona
rie e fasciste importate dai 
quartieri alti». Tra questi ra-
gazzi esse assumono una sim-
bologia di violenza, antitradi-
zionalismo, opposizione per 
il gusto di essere contro, vi-
rilismo che pud trovare pos
sibility di realizzazione nella 
provocazione contro il carabi-
niere a cui grideranno <tma-
riconl t> (omosessuale in parla-
ta popolare) giacche 1'ordine 
che quegli fa rispettare e lo 
ordine del governo « rosso». 

Nella consuetudine polemi-
ca di qui, quelli di Providen
cia non sono soltanto los de 
arriba ma i momios, da 7no-
mia, mummia, conservatore. 
sorpassato (ma giustamen-
te non guardando ai blue-
jeans, ma al tipo di potere 
rappresentato). Cosi almeno li 
chiamano a sinistra, forse in-
correndo a volte in -una ge-
neralizzazione facile giacche 
non tutti coloro che abitano 
li hanno posizioni di destra 
ne tutti sono dei ricchi. Co

me che sia questa zona del
la citta e serbatoio di attivi
sti della destra, punto dj par-
tenza per incursioni sul cen
tro e nel suo interno e fre-
quente l'organizzazione di ini-
ziative e manifestazioni anche 
violente dell'opposizione ol-
tranzista. II santiaguero oa-
pisce subito che cosa signi
fica che a Providencia si e 
svolta questa o quella inizia-
tiva contro Allende, ma chi 
lontano da qui legga o sap 
pia di incidenti a Santiago 
e improbabile possa distm 
guere trattarsi di est o ovest, 
di gente « alta * o « bassa ». 

II fatto stesso che aggres 
sivita e qualcosa come uno 
spirito di casta si trovino in 
un ambiente che va dai ceto 
medio in su, e indice della 
acutizzazione d<*llo scontro di 
classe verificatosi nel paese in 
cui si attua una esperienza 
che vuole essere graduate an
che se esplicitamente indiriz-
zata a finalita rivoluzionarie, 
socialiste. II fatto e che quel
le contraddizioni cui si ac-
cennava, rimaste presto alio 
scoperto, sono prossime a 
scoppiare; la piu che secolare 
democrazia cilena mostra le 
sue rughe; i partiti e gli uo
mini politici del ceto medio 
sono stati incapaci di svolge-
re un ruolo reale e autono
mo nel processo di trasfor
mazione. 

Quelle boutiques, quei loca
li vistosi di sapore straniero. 
in genere tutta la struttura 
del consumo, i servizi, lo svi-
luppo urbano gia da anni 
prima di Allende esistevano e 
crescevano in funzione della 
ristretta minoranza in grado 
di pagare: un consumismo ari-
stocratico nell'estensione e di 
secondo ordine nella forma. 
poveramente imitativo dei mo
delli del capitalismo opulento. 
Nei ceti medi dopo Allende, 
e a Santiago in in modo piu 
evidente che altrove, la pe-
renne oscillazione tra l'insod-
disf acente certezza del presen-
te e la timorosa speranza del 
domani ha assunto rapida
mente un ritmo accelerato, 
nevrotico. E a un certo mo
menta (ma si sarebbe potuto 
in tempo prevederlo e con-
trastarlo) nella maggioranza 
degli esitanti e dubbiosi ha 
prevalso un confuso intrec-
ciarsi dei simboli della tradi
zione patria e delle seduzioni 
del modo di vita, due volte 
illusorio in un paese dipen-
dente. La crisi stessa di sta-
gnazione economica a cui ban -
chieri, industrials personate 
politico di centro e di destra 
hanno portato il Cile. aveva 
forse gia operato piu di quan
to si potesse prevedere inge-
nerando sfiducia. abdicazione 
intellettuale e morale, scelta 
di stare con i ricchi nella 
speranza di diventarlo, rifiu-
to di accettarsi uguali agli al
tri del Terzo Mondo. rifiuto 
di ammettere la necessita di 
mettersi a lavorare in modo 
nuovo per riavere una dignita 
vera e un futuro non reto-
rico. 

Guido Vicario 

"II partito e essenzialmente politico e anche la sua atti-
vita culturale e attivita di politica culturale" A. Gramsci 
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