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II potere della Casa Bianca 

II presidente 
assoluto 

Negli Sfati Unifi alcuni giornali parlano di «crisi cosliluzionale» mentre 
si profila un conflilto tra Nixon e il Congresso dominafo dai democratici 

Fra le conseguenzo a scop-
pio ritardato della guerra del 

.Vietnam potremmo presto 
annoverare un periodo di 
tensione fra le massime isti-
tuzioni dello Stato america-
no, forse non cosi grave e 
drammatico come qualche 
giornale di oltre oceano e 
gia portato a dipingerlo, ta
le comunque da introdurre 
un elemento nuovo nella vi
ta politica degli Stati Uniti. 

i In discussione e l'istituto 
stesso della presidenza, il 
piu celebre e prestigioso fra 

• tutti quelli della democra-
zia americana, anche se le 
ostilita finiscono poi per con-
centrarsi sulla personalita 
che ne e il titolare, il rie-
letto Richard Nixon, che ha 
appena inaugurato il suo se-
condo mandato elettorale. 

Ai primi dell'anno il suo 
rivale sconfitto dello scorso 
ottobre, il senatore George 
McGovern, aveva fatto ri-
parlare di se in occasione 
di un suo viaggio a Londra 
per avere dichiarato a un 
attento pubhlico inglese che 
gli Stati Uniti si trovava-
no con Nixon di fronte a 
un pericolo nuovo nella lo-
ro storia, quello di un < go
vern o di un solo uomo », che 
e come dire un potere dit-
tatoriale. In America le sue 
parole sono state'severamen-
te criticate in quanto sfogo 
inopportuno di un Candida-
to fallito. Tuttavia un pro-
blema esiste, anche se non 
nelle forme indicate da quel-
la polemica esasperata. « Gli 
Stati Uniti si trovano di 
fronte a una crisi costitu-
zionale»: con queste parole 
cominciava il suo piu im-
portante servizio di uno dei 
suoi ultimi numeri il diffu-
sissimo settimanale Time. 

II gruppo 
dei coitsiglieri 

La questione non e nuo-
va. Si e presentata altre 
volte in passato, sotto altre 
amministrazioni. Sara quin-
di bene non prendere alia 
lettera alcune iperboli del
la stampa americana, che 
per farsi leggere e abi-
tuata non di rado a for-
zare, almeno nella presenta-
zione superficiale, i termini 
di alcuni problemi. Gli umo-
risti si divertono a scrivere 
che, essendo ormai finita la 
guerra nel Vietnam, i gior
nali sono alia disperata ri-
cerca di nuove « crisi » per 
tenere desto l'interesse dei 
lettori. Gia d'altra parte si 
sono andati a rivangare tut
ti i precedent! storici, che 
hanno visto in discussione 
il delicato equilibrio dei po-
teri fra gli istituti federali 
di Washington. Tuttavia esi-
stono oggi alcuni fattori in-
soliti, che nel passato non 
si sono avvertiti. Occorrera 
tenerli presenti per quello 
che sono. 

Nella struttura istituzio-
nale americana gli ultimi de-
cenni hanno visto crescere 
di continuo il potere della 

Casa Bianca, lino al punto che 
chi la occupa e sembrato 
spesso nell'epoca piu recen-

La nave 
oceanografica 

di Costeau 
urta contro 
un iceberg 

WASHINGTON. « . 
La nave oceanografica 

c Calypso > si trova in serie 
difficolta dopo esse re entra-
ta in collisione con un ice* 
berg nei pressi dell'isola di 
King George, al largo della 
penisola anlartica. A bordo 
della nave, addetfa in que-
sfo periodo alle ricerche 
scientifiche nell'Oceano, per 
conlo della NASA, si trova
no il comandante Jacques 
Costeau con la moglie e un 
equipaggio di trenta per-
sone. 

L'enfe spaziale americano 
ha predisposto un piano di 
emergenza per far si che 
la c Calypso > dall'Anfartico 
riesca a raggiungere la ba
se di Ushuaia, in Argentina, 
dove verra sottoposta alle 
necessarie riparazioni. La 
NASA ha precisato che una 
sqvadra di soccorso appog-
gera la difficile navigazione 
del battello avariato attra-
verso il pericoloso passaggio 
di Drake fino alia punta 
estrema dell'America La
tin*. 

Saranno necessari almeno 
cinque giomi, in buone con-
dizionl di tempo, perche la 
• Calypso » — che ha subito 
danni aH'elica e all'appara-
to mo to re — superi questo 
tratto di mare .anche per
che la sua velocita e ri-
dotta da quindici a sei nodi 
all'ora. 

II comandante Cosleau e 
stato in grado di fare il 
punto della navigazione do
po I'urto con I'iceberg, usan-
do immagini ricevule dai 
satelliti Nimbus della NA 
SA: gli stessi satelliti sa
ranno impiegati per le ope
ration! di soccorso. • 

to al di sopra di ogni con-
trollo. Lo stesso gabinetto, 
cioe l'insieme dei ministri 
che egli nomina a suo pia-
cimento, e stato — non solo 
con Nixon, ma con lui in 
misura piu acccntuata che 
con gli altri — ridotto a una 
funzione del tutto subalter-
na rispetto al gruppo dei 
« consiglieri», che il presi
dente raggruppa attorno a 
se nella Casa Bianca e che 
non devono assolutamente 
rendere conto a nessuno, se 
non al solo presidente, di 
quello che fanno. Contempo-
raneamente sono andati de-
clinando il prestigio e il pe
so delle altre due massime 
istituzioni, che sono il Con
gresso e la Corte Suprema. 

Un po* piii di due anni 
fa, in pieno periodo di ac-
cesa contestazione giovani-
le, ebbe un successo abba-
stanza notevole negli Stati 
Uniti un volume di non piu 
di duecento pagine, che si 
intitolava « II crepuscolo 
della presidenza ». II suo au-
tore, George Reedy, era un 
ex giornalista, diventato poi 
collaboratore di Johnson nel
la cerchia ristretta dei suoi 
funzionari. Tutto il volume 
era fortemente influenzato 
dall'esperienza fallimentare 
del successore di Kennedy. 
La sua tesi essenziale era 
che il presidente americano 
equivaleva ormai a un re, 
ma aveva nello stesso tem
po poteri infinitamente su-
periori a quelli di un sovra-
no costituzionale. « Nel ven-
tesimo secolo — scriveva 
Reedy — la presidenza ha 
finito coll'assumere tutti gh 
attributi di una monarchia, 
eccettuati i manti di ermel-
lino, lo scettro e la corona ». 
Di un monarca, il titolare 
della Casa Bianca aveva — 
secondo il libro — il difetto 
principale: l'isolamento dal
la realta del mondo. Circon-
dato da una « corte » di per-
sone ossequiose e di adula-
tori, egli decadeva perfino 
nel « mestiere », in cui pure 
era stato un tempo maestro, 
cioe 1* « arte della politica ». 
Come spesso • accade nella 
pubblicistica americana, la 
esposizione era paradossale: 
una forzatura di piu insom
nia. Ma tante forzature mes-
se insieme rivelano pur sem-
pre che qualcosa di reale 
non funziona in modo sod-
disfacente. 

Agli alborl del secondo 
mandato nixoniano, il pro-
blema ha assunto l'aspetto 
di un conflitto fra la Pre
sidenza e il Congresso — 
cioe il parlamento america
no. In gran parte esso e uno 
strascico dell'esperienza viet-
namita. Per tanti anni la 
Casa Bianca ha condotto 
quella che tutti oggi conside-
rano la piu infelice guerra 
degli Stati Uniti, senza che 
il Congresso — sebbene fos
se il solo istituto abilitato 
a decidere della guerra e 
della pace — potesse inter-
venire con un peso effetti-
vo. E' stata una prova debi-
litante, che ha Iasciato una 
forte sequela di amarezze. 
Da sola pero non sarebbe 
suffieiente per spiegare il 
presente malessere, sia per
che il Congresso ha anche 
esso la sua parte di respon-
sabilita, non avendo mai 
spinto la sua opposizione ol
tre certi limiti, assai pru-
denti, sia ancora perche 
oggi 1'opinione pubblica 
sembra propensa a dimen-
ticare il recente passato. 
Tutti riconoscono che, se la 
guerra non fosse finita, que-
sta volta il conflitto sarebbe 
stato inevitabile; ma la pa-
gina sembra chiusa e, nel-
l'insieme, la popolarita di 
Nixon esce bene dagli ac-
cordi di Parigi. 

Qui interviene pero un se
condo fattore. Come sap-
piamo, nell'autunno scorso 
Nixon e stato eletto, men
tre entrambi i rami del Con
gresso si sono trovati sotto 
il controlio del rivale par-
tito democratico. Per prepa-
rare la propria rivincita i 
capi di questo partito sono 
decisi a usare il parlamen
to per rendere la vita diffi
cile a Nixon Questi, a sua 
volta, forie deli'appoggio 
ottenuto alle urne, sembra 
intenzionato a scavalcare il 
Congresso con un diretto ap-
pello al Paese. Nel rimpa-
sto della sua amministrazio-
ne, effettuato subito dopo la 
vittoria di novembre, si e 
circondato solo di persone 
poco conosciute, che devo
no la loro posizione csclusi-
vamente a lui e che gli sono 
quindi legate da un impegno 
di fedelta pcrsonale. Per la 
prima volta da sessant'anni, 
in gennaio il presidente non 
si e recato davanti alle Ca-
mere per leggere il consue-
to messaggio sullo «stato 
deH'Unione », ma si e limi-
tato a farlo leggere da un 
suo incaricato. La cosa ha 
suscitato sensazionc, rcazio-
ni irritate, comment! assai 
polemici: a questo punto si 
c cominciato a pari a re di 
« crisi costituzionale >. 

II terzo fattore e rappre-
scntato dalla stessa politica 
di Nixon. Sin dai primi gior-

ni immediatamente succes-
sivi alia sua nelezione, que
sti ha manifestato l'intenzio-
ne di dare un'impronta net-
tamente conservatrice alia 
sua politica interna. Col pas-
sare del tempo tale sua ten-
denza si e precisata sempre 
piu. II bilancio di quest'an-
no prevede tagli sensibili 
in molti < programmi socia-
li», che erano stati il vanto 
delle precedenti amministra
zioni democratiche, da Roo
sevelt a Johnson, e che ave-
vano alimentato a suo tem
po una certa retorica propa
g a n d i s t s , quella stessa per 
cui si era parlato dell'Ame
rica come della imminente 
« grande societa ». Sempre 
alia ricerca di iperboli, la 
stampa americana (imitata 
questa volta anche dai Times 
di Londra) ha scritto edito
rial! su editoriali a proposi-
to della « eontnrivoluzlone » 
(e la loro testuale parol a) 
nixoniana: termine senza 
dubbio eccessivo, almeno 
per noi che non abbiamo 
mai visto nessuna «rivolu-
zione» nel cauto riformi-
smo borghese di alcuni pe-
riodi passati, ma termine 
pur sempre rivelatore. 

« Un'ondata 
di reazione» 
Nixon dice in sostanza 

che la gente, soprattutto 
quella che ha pochi soldi. 
deve sbrigarsela maggior-
mente da sola e contar me-
no sull'aiuto dello Stato e 
della societa. Egli cerca co-
si di mettere a profitto un 
certo anacronistico indivi-
dualismo, che neH'America 
di oggi non ha piu senso, 
ma che conserva una certa 
presa per il suo valore di 
mito; nello stesso tempo 
sfrutta anche il velleitari-
smo burocratico di tante 
« riforme » del periodo ken-
nediano e johnsonlano a van-
taggio di un rltorno indie-
tro, verso uno stile piu ag-
gressivo di gestione capitali-
stica. A questa tendenza si 
combina quella spinta < anti-
permissiva », che gia nel pri-
mo quadriennio nixoniano 
era stata sintetizzata nella 
formula « legge e ordine ». 
Tutto sommato, si puo quin
di capire perche il New York 
Times parli di «un'ondata 
di reazione»: si accusa il 
presidente di voler disfare 
cio che era stato fatto in 
tanti anni di blande riforme 
interne. Sara questo proba-
bilmente il terreno di mag-
gior contrasto col Congresso. 

Nell'insieme tuttavia il fe-
nomeno non sarebbe cosl 
accentuato, se non ci fosse 
il malessere che tutti questi 
anni hanno Iasciato nella 
vita pubblica americana e 
che si e manifestato con un 
maggior scetticismo nei con-
fronti delle istituzioni stes-
se. delle autorita un tempo 
indiscusse. Le vere difficol
ta cominciano probabilmen-
te di qui: sara questo comun
que uno dei motivi di mag-
giore interesse della politica 
americana dei prossimi anni. 

Giuseppe Boffa 

Verso le elezioni per il rinnovo del Parlamento cileno 

Le ragioni di«Unidad Popular» 
DC e destre hanno scatenato una furibonda campagna di stampa contro iI governo delle sinistre, ma il programma 
di Allende si dimostra efficace - II problema dell'approvvigionamento e dei prexzi dei generi alimentari: come fun-
zionano, quartiere per quartiere, gli organi di controlio popolare incaricati di sventare le manovre speculative 

Durante la sua permanenza a Roma 

Xuan Thuy tra i tipografi 

e i giornalisti dell'Unita 
«I tipografi e i giornalisti salutano Xuan Thuy e 

1'eroico popolo del Vietnam»: un grande striscione so-
vrastante i banconJ e le linotype ha dato il benvenuto 
del lavoratori della Gate e dei redattori dell't/ni'ta al 
capo della delegazione della Repubbllca Democratlca del 
Vietnam ai negozlati di pace a Parigi. L'incontro nella 
Mpografia, dove una folia di compagni e di amici ha 
accolto l'ospite con un prolungato, commosso applauso. 
si e svolto nel corso del soggiorno a Roma di Xuan Thuy. 

I tipografi, nel messaggio di saluto, portato dai com-
pagno Daniele Signorini del Consiglio di fabbrica della Gate 
hanno annunclato un'iniziativa presa in accordo con 11 Con 
siglio di fabbrica della TEMI di Milano. che esprime la con-
tinuita del loro solidale aiuto ai vietnamlti dai momento 
della guerra a quello della rlcostruzione del Paese: essi 
si impegnano a raccogliere fondi per inviare in dono 
una linotype al glorioso Nhandan. 

Xuan Thuy ha risposto con calore, ringraziando a 
nome del suo popolo per l'appoggio politico dato alia 
lotta del Vietnam e per la solidarieta concrete manife-
stata in tutti questi anni. Ogni giorno, egli ha detto, 
abbiamo visto un titolo sul Vietnam nella prima pagina 
dell'Unita, e ogni giorno ve ne siamo stati grati. A con-
clusione della significativa visita, ha preso la parola il 
nostra direttore per riaffermare 1'impegno in questo 
senso del giornale, della redazione e dei tipografi, nella 
nuova fase che si apre dinanzi al Vietnam. 

Prima dell'incontro in tipografia, Xuan Thuy — che 
era accompagnato dai compagno Sergio Segre, responsa-
bile della Sezione esteri del PCI — aveva preso visione 
dei disegni inviati dai bambini italiani all'Unitd, e aveva 
espresso anche in questa occasione il ringraziamento piu 
vivo per l'ulteriore prova di quanto il quotidiano del 
PCI abbia fatto per mobilitare 1'opinione pubblica e schie-
rarla dalla parte del Vietnam. Egli ha voluto sottolineare il 
significato ideale del messaggio di pace che i bambini 
hanno saputo illustrare con tanta spontanea efficacia. I 
disegni, prima di essere inviati ai bambini vietnamiti, sa
ranno esposti in una mostra che verra allestita in varie 
citta italiane. 

II saluto dei lavoratori della GATE e dei redattori dell'Unita nella tipografia a Roma. Nella foto m alto (da sinistra): 
i compagni Sergio Segre, Michele Rossi, Aldo Tortorella, Luca Pavolini, Xuan Thuy 

Esplosiva denuncia della Commissione di vigilanza sul « Bianchi » di Napoli 

UN CHE ANNULLA L'UOMO 
II rapporfo afferma I'impossibilifa « di migliorare o di guarire in condizioni di vifa cosi innafurali e alienate » - La descrizione delle corsie sovraf-

foliate in cui gli ammalati giacciono neirabbandono • Nessuna seria applicazione di terapie qualificate - Uno scandalo che non puo continuare 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 16 

«Qualunque tipo di inter-
vento terapeutico nelle condi
zioni oggettive in cui si tro
vano i ricoverati del Bianchi 
non pud sortire un buon ri 
sultato; nessun malato men 
tale pud migliorare o gua 
nre in condizioni di vita cosi 
innaturali e alienate >: que
sta agghiacciante denuncia e 
contenuta nel rapporto che 
la Commissione di vigilanza 
sui manicomi ha redatio dopo 
l'ispezione compiuta il 10 gen
naio scorso all'ospedale psi 
chiatrico provinciate «L. Bian 
chi >. Senza mezzi termini si 
afferma cioe che chi viene 
ricoverato m quest'ospedale 
pud solo peggiorare e comun
que non puo coltivare alcuna 
speranza di guarigione. 

Quali sono le «condizioni 
oggettive» che impediscono 
una evoluzktne positiva della 
malattia? Leggiamo ancora 
nel rapporto: «Gli ammalati 
sono lasciati nella piu com 
pleta inerzia; ammassati gli 
uni sugli altri in sezioni an-
guste e inadatte; privati dello 
spazio e del movimento; pri
vati di ogni intimita e co-
stretti talora a rinunciare al 
proprio pudore cd alia propria 

decenza; privi sovente di co 
modita anche elementari (se-
die. panche, tavoli ecc.) >. 
Essi sono «radicalmente e-
straniati dai mondo: estranei 
gli uni agli altri perche non 
hanno nulla di cui discutere. 
nulla su cui finalizzarsi col-
Iettivamente. nessuna possi-
bilita di gestirsi in qualche 
modo come gruppo umano». 

E' una denuncia esplicita e 
coraggiosa, una denuncia che 
pone sotto accusa non solo 
il sistema sanitario ma so
prattutto quelle forze e que 
gli uomini che questo sistema 
sostengono. Qui siamo vera-
mente di fronte all'annulla-
mento della personalita uma 
na, alia condanna inesorabile 
di migjiaia di uomini che po 
trebbero essere recuperati al
ia vita civile e che. invece. 
scientemente, ne vengono e-
sclusi per sempre. Ma piu di 
ogni commento valgono an
cora una volta le parole del 
rapporto: c L'ospedale rimane 
sovraffollato oltre ogni misura 
(2.774 ricoverati: 1,597 uomini 
e 1.177 donne). Costruito per 
ospitare mille infermi in una 
epoca in cui poco spazio in-
temo ed estemo veniva asse-
gnato ad ogni ricoverato. ne 
ospita oggi circa il tripk>>. 

L'ospedalt a ttrutturato in 

sezioni che si compongono di 
dormitori. sale di trattenimen-
to, refettorio e cortile ester-
no. «I dormitori — si legge 
ancora nel rapporto — sono. 
in quasi tutte le sezioni visi-
tate, enormi stanzoni con letti 
vicinissimi. sovente a piu file. 
Lo spazio disponibile e ridot-
tissimo ». c I] sovraf foil amen 
to dei letti raggiunge punte 
assai elevate in alcune se 
zioni. tanto che in certi dor
mitori vi sono letti in file 
ininterrotte, anche parallela-
mente ai muri con finestre. 
Le sale di trattenimento sono 
locali ampi. nudi. con panche 
e sedie il piu delle volte in 
numero insufficiente rispetto 
ai ricoverati, tak>ra con ta
voli; in esse si affollano un 
numero enorme di ricoverati 
(fino a 221 nella 5/A uomini): 
il piu delle volte il numero 
dei posti a sedere non e suf
fieiente, cosi che una parte 
di essi sta m piedi o seduto 
in terra >. 

E ancora: « Nelle giornate 
di buon tempo i pazienti stan-
no nei cortili che sono in ge
nera angusti. con poche pan
che, cintati da reti ». < I dor
mitori comuni, i trattenimenti 
nudi, i cortili ansusti si ri-
velerebbero — a j u w I mem-
hrl dalla CoramiJtione — ra

dicalmente alienanti anche 
senza il sovraffoUamento: essi 
costituiscono il piu concreto 
elemento segregante e custo 
dialistico. Una massa amorfa 
di pazienti, piu o mono af-
follati ed ammassati. riempie 
volta a volta i dormitori o 1 
trattenimenti in cui la gior-

' nata viene sprecata in un ozio 
o in un affaccendarsi senza 
senso, quotidianamente ripe 
tuto o nei cortili da cui si 
vede sempre lo stesso pezzo 
di ciek) >. 

Per quanto riguarda piu 
specificamente le terapie. la 
Commissione rileva che man 
ca ogni seria applicazione del 
le piu recenti acquisizioni e 
che molto sporadicamente 
vengono tentati esperimenti 
E' stata tentata. per esem 
pio, rergoterapia che secondo 
una statistica fornita dalla d>-
rezione avrebbe interessato 
appena 201 ricoverati. «Ma 
in questo elenco — dice il 
rapporto — ricorrono voci che 
non hanno nulla a che vedere 
con un'ergoterapia qualifica-
tiva: vi sono infatti conside-
rati addetti alia pulizia gene-
rale, corvees, addetti alia la-
vanderia ecc. Queste mansioni 
non DOssono essere conside
rate coma ergoterapia qualifi-
cata. ma come variantl del-

l'utilizzazione dei pazienti nei 
comuni lavori secondo una 
prassi istituzionale tradizio-
nale ». Tutto eld e determinato 
anche da gravi carenze del 
pcrsonale sanitario. Vi sono 
appena venti medici che teo-
ricamente do\Tebbero prov-
vedere anche al funzionamen-
to dei centri periferici di igie-
ne mentale. L'attuale rapporto 
e di un medico per ogni 140 
ammalati. 

Nelle sue conclusioni. la 
Commissione di vigilanza sug-
gerisce tutta una serie di 
provvedimenti per migliorare 
le condizioTti ambientali e per 
giungere alia introduzione di 
piu moderne terapie. Quale 
uso faranno le autorita re 
sponsabili di questi suggeri-
menti? Vorranno ignorarli co
me hanno fatto fino ad oggi? 
' Per concludere basta ri-
cordare un episodio partico-
larmente significativo: e in 
questo ospedale che e stato 
rinchiuso Giuseppe Angioni. 
1'uomo « dimenticato » per 45 
anni dalla giustizia italiana 
nel manicomio criminale di 
S. Efremo (sempre a Napoli) 
e € libera to > dopo essere sta
to sooperto dai giudice di 
sorveglianza Igino Cappelli. 

Sergio Gallo 

Dal nostro corrispondente 
SANTIAGO 

DEL CILE, febbraio 
II 4 marzo si svolgeranno 

in Cite le elezioni parlamen-
tari e gia da alcune settima-
ne i piii influenti giornali del-
Vopposizione lmnno scatenato 
una furibonda campagna con
tro il govemo di «Unidad 
Popular» e i suoi provvedi
menti. II tono di questo « bat-
tage» non & molto dissimtle 
da quello che la DC ttaliana 
usb nel 1948. Tutti i ywtivi 
del classico formulario anti-
comunista vengono per I'occa-
sione riesumati. II linguaggio 
i terroristico. Si fa balenare 
la minaccia di sciagure in-
combenti. Si da per certo il 
collasso del paese, la rovina 
della sua economia. 

La battaglia, insomnia, e 
senza esclusione di colpi e 
non d facile distinguere tra 
gli argomenti dellu DC e quel
li della estrema destra. Co-
mune ull'una e all'altra & il 
disconoscimento della realta 
attuale di un paese che sop-
porta il travaglio di un perio
do di transizione, di una fase 
di passaggio dalla secolare 
condizione di sottosviluppo ad 
un processo di trasformazione. 
DC e destre (e le forze della 
grande borghesia) sanno peral-
tro che Vemancipazione, cui si 
lavora passa per la loro scon-
fltta. Piii grave e~ la cecita 
che stanno dtmostrando set-
tori popolari e riformisti del
la DC. Essi non sembrano 
rendersi conto che colpire il 
governo Allende equivale a 
indebolire lo strumento piii 
vitate di cui la nazione cilena 
disponga per uscire dalla ar-
retratezza. 

II cavallo di battaglia del-
Vopposizione e il problema dei 
consumi e degli approvvigio-
namenti. Qual & la situazione 
a questo proposito? Nel 1971 
e nel 1972 la disponibilita di 
generi alimentari, dovuta sia 
alia prodtlzione interna sia al
le importazioni, 6 aumentata 
all'incirca del 27 per cento, il 
che significa che in questi due 
arini I'incremento globale del-
I'offerta & stato quasi due vol
te superiore all'aumento veri-
ficatosi nei sei anni prece
denti. Gli aumenti sono mag-
giori o minori a seconda dei 
generi: del 53 per cento per 
il latte, del 26 per cento per 
la came, dell'8,6 per cento per 
I'olio. 

La domanda 
eccedente 

Nonostante questo & vero 
che in certi periodi la doman
da non ha potuto essere com-
pletamente soddisfatta. Men
tre al momento della forma-
zione del governo Allende la 
stratiftcazione del consumo 
era molto rigida — vi era una 
ristretta percentuale di alti 
redditi accanto a un settore 
medio di limitate possibilita 
di acquisto e ad un terzo 
settore, il piu vasto, che ri-
ceveva un salario minimo, 
chiamato ufficialmente «suel-
do vital» 7/ia ribattezzato « sa
lario mortalen — la politica 
di « Unidad Popular» deter-
mind rapidi cambiamenti: di-
minuzione della disoccupazio-
ne, controlio dei prezzi per 
van generi di consumo es
senziale, aumento delle retri-
buzioni e delle pensioni, sus-
sidi agli agricoltori, program-
mi di alimentazione infantile 
ecc. All'origine dell'attuale ec-
cedenza della richiesta di pro-
dotti alimentari vi sono pro
prio misure sociali come que
ste, del tutto inedite nella 
storia del Cile e assai po
polari. 

D'altra parte anche i tra-
sferimenti di proprieta (con 
indennizzo) dovuti alia rifor-
ma agraria e in parte alia 
formazione di un'area sociale 
della produzione e del siste
ma bancario statale generaro-
no una forte espansione del 
flusso monetario. Non avendo 
la maggioranza in parlamen
to, il governo delle sinistre 6 
stato costretto ad attuare le 
trasformazioni strutturali di 
questi due anni con i limita-
ti mezzi che la tegislazione 
esistente mette a disposizione 
dell'esecutivo. In particolare 
non ha potuto adeguare gli 
strumenti tributari alia nuova 
situazione. E' successo, cos}, 
che quella stessa grande bor
ghesia che e stata colpita dal
le riforme i venuta in posses-
so di forti quantita di denaro. 

Al di lb delle probabili de-
flcienze nell'applicazione della 
politica decisa, e di una certa 
accelerazione non sempre pon-
derata dei tempi e dell'esten-
sione delle riforme, cib che 
fondamentalmente si & dimo-
strato inadeguato alle nuove 
esigenze del paese i stata pro
prio la sua struttura econo-
mica. Mentre le industrie han
no cercato di sfruttare i lar-
ghi margini di potenzialith 
produttiva che avevano, al
tri settori. come i servizi di 
distribuzione e i trasportt, so
no entrati in crisi. Porti. stro
de, ferrovie, magazzini, agen-
tie di distribuzione etano in 
funzione di un mercato ri-
stretto: scarsi consumi e alti 
prezzi. 

Di fronte ad un processo 
rivoluzionario che puntava 
sulle masse come protagoni-
ste della vita del paese, strut-
ture cosi fragili erano desti-
nate a cedere. I vecchi gruppl 
privilegiati hanno tentato di 
punteltarle. Essi hanno cessa-
to gli investimenti produttivi 
e hanno imptegato il loro de
naro in imprese speculative, 
approflttando degli intoppi » 
delle difflcolta in cui si im-

batteva la distribuziont dei 
redditi valuta dai governo. 
Per esempio: veniva a man-
cat e, a causa della deflcienza 
dei trasporti, una data mer-
ce? Cib che rappresentava per 
la famiglia di un lavoratore 
una fonte di disagio per altri 
era I'occasione di un buon 
affare. Gli speculatori si met-
tevano oll'opera, sostituendo-
si ai normali canali di distri
buzione e offrendo la merce 
a prezzi proibitivi. Non c'i bi-
sogno di aggiungere che col 
passare del tempo tutta que
sta attivita - ha rivelato un 
esplicito carattere politico: 
era il sabotaggio della gran
de borghesia ai programmi 
del governo rivoluzionario. 

Nascono 
le JAP 

Come rispondere a questi 
attacchi in una fase in cui 
si va consolidando il settore 
socializzato delta produzione? 
La risorsa cui fare appello i 
il popolo, le sue convinzioni, 
le sue capacita di resistere 
e organizzarsi. Cosl meno di 
un anno fa sono sorte le 
JAP, comitati di caseggiato e 
di quartiere incaricati di vigi-
tare sull'approvvigionamento 
e sui prezzi. Le JAP si for-
mano con la partecipazione di 
« giunte dei vicini» (parago-
nabili ai consign di quartiere 
di alcune nostre citta), dei 
commercianti e delle associa-
zioni di massa, in assemblee 
aperte ai cittadini della zona. 
Esse cercano la collaborazione 
fra distributori, dettaglianti e 
consumatori e controllano che 
le cose si svolgano nel ri
spetto della legge e delle ri-
soluzioni del governo. 

Naturalmente per gli oppo-
sitori di Allende le JAP sono 
il peggior nemico. Sui loro 
giornali essi le accusano di 

ogni genere di misfatti. Sul-
I'organo democristiano La 
Prensa & potuto comparire un 
titolo che spiega Vuccisione 
di un uomo da parte della 
moglie col fatto che «le JAP 
I'avevano portata alia paz-
ziar>. In realta cib che preoc-
cupa le opposizioni 6 che sia 
la gente ad assumersi diret-
tamente delle responsabilita; 
che nasca un potere popola
re attraverso il quale pos$a-

, no unirsi „per la sbluzione di 
problemi vitali cittadini fa-
vorevoli al governo e citta' 
dini favorevoli all'opposizio-
ne; che si riesca a far distin
guere tra le colpe di una bu-
rocrazia che spesso si da da 
fare per ostacolare il proces
so di rinnovamento e Vazione 
e la volonta politica di « Uni
dad Popular» e dei suoi mi
nistri; e infine che le mano
vre speculative falliicano lo 
scopo di gettare nel discre-
dito il governo delle sinistre. 

Ma, come a proposito di al
tre questioni della vita cile
na, anche in questo caso riaf-
fiorano all'interno dello schie-
ramento governativo diverse 
interpretazioni del ruolo delle 
JAP e diverse valutazioni del 
modo di rispondere all'attac-
co dell'avversario. L'alternati-
va che si ripropone i. grosso 
modo, questa: devono essere 
le JAP organi di potere che 
prendano nelle loro mani i 
servizi di approvvigionamen-
to sostituendosi di fatto ai ca
nali commerciali normali e 
all'apparato statale, mirando 
alia istituzione di un raziona-
mento controllato a dai bas
so »? Oppure lo sviluppo delle 
JAP deve rappresentare il 
contributo diretto della citta-
dinanza all'attivita dello sta
to con Vobiettivo di regola-
rizzare e migliorare il nor-
male sistema commerciale e 
distributivo? 

La politica 
di alleanze 

La prima ipotesi ha il di
fetto di poter funzionare tol-
tanto in alcune zone periferi-
che di Santiago, dove il Itvel-
lamento creato da una lunga 
tradizione di miseria ha reso 
« normale» la sottoalimenta-
zione, e non nella maggior 
parte delle aree urbane, dove 
la popqlazione 6 socialmente 
assai piu articolata. La secon
da ipotesi punta invece a sal-
dare un movimento politica-
mente e socialmente assai 
composito, il quale si avval-
ga di ogni effettiva espressio-
ne popolare per rafforzare 
Varma principale che i stata 
conquistata, il governo. In tal 
modo non si perde di vista 
la necessita di mantenere e 
allargare Valleanza con i ceti 
medi del commercio e della 
produzione. 

Le JAP devono esserci — ar-
fermano i comunisti che per 
primi si sono dedicati a eo-
stiiuirle — e con esse altre 
forme di controlio e di vi
gilanza popolare, ma occorre 
anche riconoscere la pratioa 
impossibility di realizzare og
gi un progetto che sostituisca 
cdmpletamente i servizi com
merciali e distributivi esisten-
ti. Eppoi bisogna considerare 
i rapporti di forza attuali e 
la realta di un governo po
polare conquistato sul terreno 
della prassi costituzionale. Oc
corre aver fiducia nella pro-
spettiva di • rinnovamento 
aperta nel 70 senza cedere 
davanti alle difflcolta del pre
sente nella presumione di po
tere andare avanti senza pri
ma averle affrontate » rtaoUe. 

Guido VIcMto 
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