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Una mostra antologica a Milano 

LA PARABOLA 
DISIRONI 

Una vicenda comune a una schiera d'intellettuali del primo Novecento 
che approdarono al fascismo, vissuta con enfatica ma reale disperazione 

La grandc mostra di Sim-
ni, che si e aperta in qucsti 
giorni a Milano nolle sale 
di Palazzo Reale, ripropone 
la figura di questo artista 
in tutta la sua complessita. 
Ed 6 senz'altro un'occasio-
ne da non lasciar perdere. 
Si tratta di rivedcre c di ri-
pensare Sironi nella sua in-
terezza, prendendo in esa-
me non solo ogni aspetto 
della sua azione creativa, 
ma anchc le sue contraddi-
zioni, le ambiguita, le ragio-
ni drammatiche e traumati-
ehe della sua poetica, non-
che i motivi dclle sue scelte 
e dei suoi gesti. Del resto la 
vicenda di Sironi non e di-
versa, per piii lati, da quella 
di una larga schiera di in-
tellettuali italiani del primo 
Novecento: ha cioe le stesse 
radici di formazione, ali-
mentate da quel moto di in-
quietudine che la crisi dei 
valori borghesi ottocente-
schi aveva provocato. E' 
dunque in questo quadro 
che Sironi va considerato, se 
si vuole intendere la natu-
ra dei conflitti che stanno 
alia base della sua ispirazio-
ne e dei suoi atteggiamenti. 

Di fronte alia crisi di tali 
valori, il socialismo era ap-
parso come la sola possibile 
alternativa, ma in Italia, co
me altrove, anche a causa 
della sua interpretazione ri-
formista, in particolar modo 
per numerosi intellettuali, il 
socialismo si colorava volen-
tieri di tinte anarchicheg-
gianti. Questi intellettuali 
cioe. sentendo la suggestio-
ne antiborghese dei movi-
menti proletari, subivano 
piu che altro il fascino del-
le teorie libertarie. Tale fat-
to era legato al desiderio di 
liberarsi con la violenza di 
un passato che gravava or-
mai come un peso incrte 
sulle loro spalle. Simile 
spinta anarchica, rivoltosa, 
antiborghese, che e una 
spinta presente in tutte le 
avanguardie storiche, sia pu
re tra ingenuita, errori, ap-
prossimazioni, fermento at-
tivamente anche nel corpo 
della vita culturale e artisti-
ca italiana. 

E' in questo clima che ar-
tisti e poeti come Viviani, 
Ungarelti, Pea, Carra e tan-
ti altri manifestarono le lo
ro simpatie, appunto, per 
l'anarehismo. Allora i testi 
di Bakunin, di Stirner, di 
Sorel, di Nietzsche, di Wa
gner erano una lettura co
mune. Di Wagner, compa-
gno di Bakunin sulle barri-
cate di Dresda nel '49, era 
uscita a Genova, nel 1907, 
la traduzione del volume 
« L'Arte e la Rivoluzione ». 
Sironi, vagneriano convinto 
per tutta la vita, deve aver 
rifjettuto a lungo sulle pa-
gine di questo libro: 1'atteg-
giata anarchia di Wagner, 
col suo grandeggiante indi-
vidualismo, coi suoi accenti 
profetici, presenta piu di 
un punto di contatto col 
pensiero e con 1'ispirazione 
di Sironi. Secondo Wagner 
«l'arte vera e rivoluziona-
ria perche in opposizione 
aperta con la corrente ge-
nerale», Parle * ai nostri 
tempi non esiste che nella 
coscienza di individui sepa
rate in opposizione con la 
coscienza pubblica ». Sironi 
non si esprimeva in termini 
molto diversi: «L'Arte non 
e abitudinaria e pacifica. E' j 
lotta e battaglia continua. 
Lotta degli spiriti in se e 
fuori di se. E tanto fervore 
di vita porta fatalmente ri-
volte e delusioni ». 

II «momento 
populista » 

Questi bagliori di anarchi
sm o, di socialismo liberta-
rio e soreliano, di niccismo 
e vagncrismo sono chiara 
mente presenti anche nel 
futurismo di quegli anm, a 
cui Sironi non manco di av-
vicinarsi. Persino d'Annun-
zio fu preso nel giro di in-
teressi consimili. Gramsci, a 
piii riprese, sottolinea giu-
stamente 1'esigenza di stu-
diare il «momenlo popu
lista > dannunziano, un mo-
mento che divento assai in
tense quando a Fiumc. dopo 
la « marcia di Ronchi », ven-
ne nominato capo di gabi-
netto Alcestc de Ambris, 
il direttore de • rinternazio-
nale », I'organo degli anar-
co-sindacalisti che si pubhli 
cava a Parma. D'Annunzio, 
a Fiume, dissc che « i] car-
do bolscevico fionva in rosa 
italiana >. Non e'e da mora 
vigliarsi dun: ue se, anenra 
nel 1921, inviando un mes-
saggio a de Ambris, lo co 
minciasse con questc paro
le: ' La fame e creatrice di 
mondi > E il messaggio con-
tinuava: « 1 tuoi operai, i 
tuoi contadini, la tua gente 
di pena, i tuoi uomini som 
plici sanranno comprende 
re. Quelli che vangann cd 
arano la terra, quelli che si 
consumano nell'ardore dellc 
officine, quelli che portano 
I« viU etcrna come io la 

porto... ». Non sembra gia 
di vedore in queste enuncia-
zioni le immagini di tanti 
personaggi di Sironi? 

La componente che fece 
degencrare irrevocabilmen-
te tali confuse aspirazioni 
fu il nazionalismo. Nel fKit-
to nazionalistico infatti ven-
nero travolti e sommersi i 
fermenti, le idee, le ricerche, 
le possibility anche, che da 
questa iniziale situazione, 
forse, avrebbero potuto cre-
scere e svilupparsi positiva-
mente, come accadeva per 
alcune correnti delle avan
guardie artistiche europec. 
E* cosi che il dopoguerra, 
eccitato, carico di equivoci, 
trascino e spinse un buon 
numero di intellettuali, di 
ritorno dal fronte, sotto l'in-
fluenza del fascismo. La 
chiarezza di un Gobetti e 
di un Gramsci era una chia
rezza difficile, in un momen-
to in cui un rivoluzionari-
smo verbale, un fumoso mi-
sticismo, un invito sbriga-
tivo alia violenza seduceva-
no assai di piii di un richia-
mo alle difficolta reali dei 
problem!. In tal modo, nel 
fascismo, confluirono anar-
co-sindacalisti, interventisti, 
legionari dannunziani, futu-
risti e sbandati di ogni ge-
nere. Gli atteggiamenti po
lemic! contro l'esitante bor-
ghesia liberale di tradizione 
risorgimentale furono scam-
biati per atteggiamenti an-
ticapitalistici, il plebeismo 
per spirito popolare, 1'azio-
ne sovversiva per coraggio 
rivoluzionario. Lo sposta-
mento verso il fascismo di 
parecchi intellettuali e ar-
tisti, da Rosai a Maccari, da 
Martini a Sironi e di altri an-
cora, almeno inizialmente, 
va visto in questa luce. 

Una citta 
plumbea 

Sironi, dunque. In tutta 
questa serie di equivoci, egli 
si trovo implicato sino in 
fondo, ma vi si trovo im
plicato in maniera tormen-
tosa, contraddittoria. II senti-
mento tragico della senten-
za pronunciata da Nietzsche 
sul principio del secolo, 
«Dio e morto», sentenza 
che sanciva immaginosamen-
te la fine dei valori ottocen-
teschi, dava alia sua ispira-
zione un che di fosco, una 
sorta di cupo fatalismo neo 
romantico. Quando si pensa 
a Sironi e difficile infatti 
togliersi dalla mente, insie-
me con quelle vagneriane, 
certe suggestion! nicciane: 
« E cosi, attraversando sen-
za fretta molte citta e mol-
ti popoli, Zarathustra giun-
se per la via piu lunga al 
suo monte e alia sua caver-
na. Ed ecco, senza saperlo, 
egli arrivo anche alle porte 
della " grande citta", ma 
qui un pazzo con la bava al
ia bocca gli corse incontro a 
braccia aperte e gli attra-
verso il cammino ». 

II suo incontro col fasci
smo e awenuto dentro a 
questo momento neoroman-
tico, tetro ed enfatico. E' 
per questo che i suoi pesca-
tori, i suoi operai, i suoi 
contadini, figli dell'anarco 
sindacalismo. anche nelle 
opere che avrebbero dovuto 
essere celebrative. avevano 
sempre una misura solenne 
ma dolente, apparivano co
me giganti superstiti di una 
tragedia cosmica. carica di 
mistero. Una specie di po-
ptilismo apocalittico sem-
brava governare la sua ispi-
razione. le sue citta indu-
striali, s«iuallide, descrte, 
oppressive, i suoi parsaggi 
rupestri II sentimento del 
primordiale. la vhione anar-
chico-mistica deiruomo, i ri-
fiuti neoromantici della ri-
vilta modcrna. vonivino in 
tal modo a complicare an
che 1'accettazione deali equi 
voci ifleolo^ici del fascismo 

Nell'asosto del 1910. in 
una Jettera a Severini. Boc- J 
cioni scriveva: « Sironi e 
completamente pazzo. per lo 
meno nevTastenico. Non par- j 
la piu. non studia piu. e ve 
ramente doloroso Lo stava 
no per rinchiudere in una J 
casa di salute ». Questa al-
lucinata tetraggine sironia-
na ricorda quella di tanti 
altri artisli deH'epoca Ri
corda l'an2or.c:a di tanli 
espressionisti. il lorn sgo j 
mento, il loro dramma La ! 
rcalta e che Sironi si senti-
va combattuto tra il senso 
di un intrnento nella storia 
e la oscura intui7ione della 
mcdiocrita di quanto lo cir-
condava E questo dissidio 
interrore finiva ogni volta 
per costringerlo a una insof-
fercntc solitudine. a una li 
berazione di se stesso in un 
mitico e tragico eroismo. 
Cio traspariva anche in quel
le opere monumentali c!»c 
avrebbero dovuto risponde 
re alia richiesta di • ottimi-
smo » e di • salute » avanza-
ta a un cerlo momento dal 
regime nel suo processo di 
rcstaurazionc classicista del
le arti. Anche in questc ope
re Sironi "finiva per rcstarc 

sostanzialmente se stesso, 
perduto in un sogno di im-
possibile grande/za primiti-
va dell'uomo. Gli obblighi 
del soggetto costringevano 
pure lui a pagare il suo tri-
buto ai trofei, ai simboli, 
alia retorica del corporativi-
smo, ma il fondo della sua 
ispirazione non poteva mu-
tare. 

E questa e anche la ragio-
ne per cui Sironi, a suo tem
po, non pote essere neppure 
un futurista convinto. Se in
fatti, per Boccioni, la « cit
ta » era un teatro di ener-
gie, di slanci, di fervori di-
namici, per Sironi restava 
uno scenario di dannazione. 
La periferia urbana milane-
se, fosca, spoglia, geometri-
ca, con la sagoma delle fab-
briche, i tram, i camion, i 
treni merci fermi sui terra-
pieni; con le albc di piom-
baggine, con un cielo di di-
sgrazia incombente: ecco la 
citta di Sironi. Nessuna eu-
foria positivistica. Per que
ste tele si puo senz'altro 
parlare, casomai, di « epici-
ta negativa ». Ed e proprio 
questa forza, questa reale 
disperazione che salvano 
la sua opera nei suoi mo-
menti piu sicuri. Anzi-
che ad altri artisti, vien vo-
glia cosi di pensare piutto-
sto a uno scrittore come Ce
line, al suo destino e alle 
sue scelte, ai suoi umori ne-
ri e sovversivi, quando si 
cercano analogie e motivi di 
rapporti culturali per Si
roni. 

Negli ultimi anni aveva 
rinnovato la tavolozza. I suoi 
neri d'antracite, i suoi blu 
lucidi e notturni, le sue biac-
che lustreggianti avevano 
incominciato ad accompa-
gnarsi al piu acceso e vario 
cromatismo. Aveva pure rin
novato i suoi schemi com-

-positivi. Sembrava pero che 
una routine della mano 
prendesse il soprawento, e 
tuttavia, anche in questi sin-
golari bassorilievi dipinti, 
comparivano a un tratto le 
sue rocce sublimi, i suoi uo
mini antichi, i suoi alberi 
mutilati, i suoi energici nu-
di femminili, e - quindi, di 
colpo, alia vivacita cromati-
ca si risostituivano ancora i 
suoi neri e i suoi azzurri in* 
tensi, i bianchi sinistri co
me una luce d'alluvione, e 
il quadro riprendeva 1'ac-
cento irriducibile di un 
tempo. 

E' dunque nella comples
sita di questi problemi. qui 
per altro appena accennati, 
che Sironi va considerato 
ed e di qui che una indagi-
ne sul personaggio e sulla 
sua opera deve muovere. La 
mostra milanese ha dunque 
il merito di sollecitarci a 
una tale indagine, che per 
piu versi da Sironi si allar-
ga alia critica di posizioni 
e di atteggiamenti anche og-
gi tutt'altro che scomparsi. 
Da questo punto di vista, e 
proprio perche si tratta di 
un artista di indubitabile j 
potenza plastica, Sironi e an-
che un test esemplare. , 

Mario De Micheli ! 

UN DIBATTITO TRA LE FORZE DI «UNIDAD POPULAR» 

IATRANSIZIONE CHENA 
Con la presentazione di un progetto di legge per la definizione giuridica dell'area sociale delPin-
dustria si e aperta una discussione che investe la prospettiva generale del processo di rinnova-
mento - La posizione dei comunisti e dei socialisti - II problem a delle piccole e medie imprese 

COCU1MBO (Cile) — Scritte sui muri a favore delle sinistre 

Dal nostro corrispondente 
SANTIAGO 

DEL CILE, febbraio 
Negli ultimi giorni del mese 

scorso si e aperto tra i par-
titi di « Unidad popular » — 
la coalizione governativa delle 
sinistre — un dibattito che 
investe la prospettiva stessa 
del processo di rinnovamento 
apertosi con I'ascesa di Sal-
vator Allende alia presidenza 
della. Repubblica. Motivo im-
mediato: la presentazione da 
parte del ministro dell'Econo-
mia, il comunista Orlando 
Millas, di un progetto di legge 

• che intende dare una defini
zione giuridica e organizza-
t'wa dell'area sociale dell'in 
dustria. 

Per costituire questo settore 
della produzione il governo 
Allende si e valso dei limi 
tati ma efficaci poteri offerti 
gli da una legislazione nella 
quale sono rimasti i segni :a 
sciati da periodi di acute lotte 
politiche e sociali e da governi 
che. almeno formalmente, a 
vevano riconosciuto il diritto 
dello Stato alia requisizione e 
alia gestione di determinate 
imprese. in particolari con-
dizioni. Queste «particolari 
condizioni > ricorsero, per e-
sempio, durante il movimento 
sedizioso alimentato dalla de 
stra nello scorso ottobre, al-
lorche si verificarono delle 
serrate, abbandono di azien-
de da parte dei proprie-
tari e rottura di ogni rap-
porto tra essi e i lavoralori. 
Vi furono allora numerose nc-
cupazioni e interventi dello 
Stato anche nel settore delle 
aziende piccole e medie. 

Non sempre. dunque. Vaiea 
sociale della produzione si c 
potuta costituire con i criteri 
formulati nel programma del 
governo, con la sola inclu-
sione. cioe, delle grandi socie-
ta controllate dal capitate, 
straniero e delle imprese a 
carattere monopolistico. Alcu
ne di queste imprese non sono 
slate ancora socializzate, 
mentre una serie di aziende 
minori sono entrate a far 
parte dell'area sociale. 

II controllo 
statale 

// governo ha agito nel ri 
spetto della legalita. ma que
sto non ha impedito che tra 
i piccoli e i medi imprendi-
tori nascessero risentimenti e 
si diffondesse un senso di in-
sicurezza. 11 proposito di *Uni-
dad popular » e ora quello di 
ricomporre i conflitti ancora 

j aperti. Adesso si parla di «re 
stituire* le piccole aziende at 
vecchi proprietari e di stabi 
lire regole chiare. possibil 
mente di collaborazione. con 
la piccola e media industria, 
per fronteggiare la difficile 
situazione economica. Con-
temporaneamente si chiede al 
Parlamento Vaulorizzazione a 
allargare il controllo statale 
sulle rimanenti societa mo 
nopolistiche o comunque a 
trattare la loro trasformazio-
ne in societa a capitate mi-
slo (statale-privato). Nc va 
dimenticato che la definizione 
giuridica della estensione del
l'area sociale e un aspetto del 
terreno di incontro tra Allende 
e le forze armate che hanno 

energicamenle difeso Vaulori-
ta del governo opponendosi al 
movimento sedizioso di otto
bre proprio in nome della co-
stituzione e della legalita. Del 
resto, la forza del governo 
popolare sta nel sapere im-
porre ai gruppi reazionari e ai 
capitalisti il rigore della legge 
nell'interesse della nazione. 

E' in questa situazione che 
tra le forze della sinistra si 
e acceso il dibattito sul pro
getto ' Millas. 1 socialisti lo 
hanno criticato affermando, 
senza distinguere tra grandi 
e piccole imprese. che nes
suna azienda deve essere re-
stituita ai proprietari e che a' 
contrario bisogna «avanzar 
sin transar ». avanzare senza 
fare concessioni. E' la pa-
rola d'ordine che i socialisti 
adoperarono alia conclusione 
della crisi di ottobre accet-
tando I'appoggio che il MIR 
(Movimento estremista che si 
oppone « da sinistra » al go 
verno Allende) proponeva di 
offrire ai loro candidati per 
le elezioni del 4 marzo. « La 
normalita economica -~ dis-
sero allora i socialisti — ri 
sulfa impossibile. dati i con-
creti rapporti di forza. se pri
ma non e stato risolto il pro-
blema politico del controllo 
del potere. Non si possono 
risolvere i problemi dell'ap-
provvigionamento ne si pud 
bloccare I'inflazione mediante 
meccanismi amministrativi o 
tecnocratici. in un paese dove 
la lotta di classe ha pro-
dotto una situazione rivoluzio 
naria •>. 

Allende intervenne per ri 
cordare che il progetto Millas j 
rispecchiava Vorientamento i 

programmatico comune a tut
te le forze della sinistra che 
avevano dato vita al suo go
verno; seguirono una serie di 
riunioni e le divergenze in-
torno al progetto Millas ven-
nero superate, nella riconfer-
ma della sostanziale unita del
la coalizione di « Unidad po
pular ». E tuttavia a noi sem
bra che alcune questioni di 
carattere generale reslino a 
perte. Ne fa fede. tra Valtro. 
un numero speciale della « Ri-
vista dell'universita tecnica 
dello Stato ». importante pub-
blicazione marxista di San
tiago, nel quale alcuni dei 
protagonisti delle realizzazioni 
del governo popolare analiz-
zano il bilancio di questi due 
anni ed esprimono different'! 
ipotesi sull'orientamento da 
assumere nel futura. Uno de
gli scritti e di Pedro Vusko-
vie, che fu il primo mini 
stro dell'Economia di Allende, 
e al cui nome sono legati 
molti dei provvedimenti del 
governo, a cominciare dalla 
formazione dell'area sociale 
nell'industria. Vuskovic e un 
professore universitario che 
entrd nel governo come in-
dipendente: oggi e iscritto al 
partito socialist a. 

La prima 
fase 

Secondo Vuskovic « siamo a 
una fase nella quale i pro
blemi economici di ieri e di 
oggi mm possono essere ri-
solti se non attraverso tra-
sformazioni rivoluzionarie de
signate a sostituire Yorganiz- \ 

zazione capitalistic^ della so
cieta con il socialismo. Pud 
apparire contraddittorio che 
dopo due anni di trasforma-
zioni di questa natura la si
tuazione economica generale 
sia assai difficile, ma la spie-
gazione non sta soltanto nel-
I'ammissione di errori e :'»-
sufficienze amministrative che 
peraltro vi sono stati e vi 
sono. Vi e piuttosto da sotto-
lineare — scrive il ministro 
— che i progressi nell'adem-
pimento del programma go-
vernativo sono stati sufficien-
temente intensi da motivare 
la piii violenta reazione del-
I'imperialismo e della borghe-
sia, ma non ancora cosi pro-
fondi da privare la borghesia 
stessa della possibilita di uti-
lizzare il potere economico 
che conserva e di servirsene 
in tutta una serie di atti di 
ostrtizionismo e di sabotaggio 
dell'economia. La direzione e 
conomica. cioe, non si attua in 
quelle condizioni di dominio I 
politico che dovrebbero per-
mettere al governo di conceit-
trarsi sui compiti costruttivi. 
Al contrario, in essa si ri-
flette tutta una lotta politico 
non conclusa, e le decisioni 
economiche appaiono come 
strumenti di questa stessa lit-
ta. Del resto I'area sociale 
della proprieta — industrie, 
miniere, banche, la terra re-
distribuiia in seguito alia ri-
forma agraria — non e an
cora giunla a costituirsi nel 
settore effettivamente domi-
nante». Cost Vuskovic argo-
menta. in base alia tesi del 
partito socialista secondo la 
quale altuare il socialismo « e 
il compito di questo governo 

Previsto per domani I'avvio della fase conclusiva del dibattito sulla legge speciale 

Per il riscatto di Venezia 
II movimento dei lavoratori si impegna in prima fila per la salvezza di un incomparabile centro d'arte e di storia e 
per modificare il destino del suo territorio — Gli interessi privati che si nascondono dietro retoriche «difese » della citta 

Dal nostro inviato 
VENEZIA 20 

II grosso sciopero generale 
di tuna la provinoa indelto 
per domani anticipa dungior 
no il previsto avvio della fa 
se conclusiva della « legge spe
ciale » per Venezia neli'aula 
di ' Montecltorio, annunciate 
per giovedi 22 I due lattt non 
sono casualmente coincident! 
Nella piattalorma di iotta dei 
la federazione sindacale unita 
na, al cu> centro sono i pro 
biemi dello sviluppo economi 
co. della condizione operaia. 
della diTesa dei livelli d'occu 
pazione. delle nforme. l'oppo 
sizione a determinati contenu 
ti della Ie-jge speciale occupa 
un posto non secondario 

A.ssistiamo cosi ad un fat to 
senza precedenti. II movimen
to del lavoratori nel suo com 
plesso, uscendo dal tradizio-
nali limit! delle sue im pasta 
zioni rivendicative, assume il 
compito di confrontarsi sul 
destino d' u.i incomparabi
le centro d'arte e di storia e 
insieme d'una importante area 
economica del nostro Paese 
Si propone cioe quale matu 
ro protagomsta di scelte che 
finora si voleva gli fossero 
precluse. Tutto cid. in deter 
minati amhienti, e motivo di 
protesta e di scandalo Dove 
va restare, Venezia, una fnc-
cenda privata di «lor slgno 
ri». coi merlettl dei palnzzi 
che si specchlano nel Canal-
grande, il silenzio sopnante 
dei rli e delle call! ptu segre-

:e: da chl puo essere cap:ta 
questa citta se non da un elet 
to sodalizio di «anime bel 
Ie»? A chi puo essere dele 
gata la sua salvezza. se non 
a personaggi ossequiosamente 
subaltern! a un tal sodalizio? 
Ben pochi del cantori della 
« salvezza n di Venezia si so
no sprecati ad esaminare che 
cosa in concreto sia awenuto 
in questi mesi (duratnente 
bollati come « inutile perdita 
di tempo prezic^o J>> alia Com 
missione lavon pubblici del 
la Camera 

Va detto mnanzitutto che 
il testo uscito nell'ottobre 
scorso dal Senato ha subito 
in specie per la tenace batta 
glia dei deputat: comunisti. 

| non trascurabih cambiamen 
j ti. Malgrado cio la legge che 
i dovra passare ora aU'esame 
1 dell'assemblea di Montocito 

no presenta tali clamorose 
contraddizioni rispetto alle 
sue proclamate finalita, che i 
suoi sosten!tori paludati del 
l'etichetta di «salvatori di Ve
nezia » dovrebbero quanto me
no vergognarsene. 

Non sara mai denunciato 
con abbastanza vigore 11 fat-
to che la maggloranza della 
commissione ha respinto I'e-
mendamento comunista il 
quale stabiliva come prima 
rio obicttivo della le?ge quel 
lo di (tgarantire rellminazlo 
ne delle acque alte»! Nel te 
sto tinoia approvato si parla 
soltanto di « riduzlone », non 
di a eliminazionc », di quella 
che costitulsce la mlnaccla piu 

grave alia sicurezza fisica ed 
aila aopravvivenza di Venezia 
cioe l'assalto delle maree. 

E* noto che il cavallo di bat 
taglia dei «salvatori profes 
sionali». sul cui arcione so 
no balzati d'in>peto i parla 
mentan repubb'.lcanl. gira in 
tondo su un solo «ieit-motiv»: 
I'lncompatibilita del giganti 
smo industrial di Marghera, 
con un delicato organismo ca 
me Venezia, labbraccio sof-
focante delle Industrie sul 
bordo della Ijaguna. con i loro 
veleni, i fumi e gli scarichi 
inquinanti. Ebbene. agli inqui-
naton di Venezia si regaiano 
ventidue dei trecento miliar 
di della legge perche install! 
no gli impianti di depura-
zione! 

I comunisti avevano propo-
sto un emendamento relativo 
alle direttive cui il future pia
no compremoriale di Venezia 
e della Laguna deve unifor-
marsi, ai fini della tutela del 
1'ambiente naturale. dell'inte 
grita fisica ed ecologica della 
Laguna. ecc In coerenza a ta 
11 esigenze. i deputati comu 
nisti proponevano che le di
rettive prevedessero anche la 
esclusione del porto petroli, 
deH'impianto del TDI (lo sta-
bilimento che produce il gas 
tossico fosgene che ha gia 
col pi to centinaia di operai) 
il blocco di ogni ulteriore in-
vestimento nella petrolchlml 
ca di base Volevano cioe con--
cretare nella legge c'6 d! cui 
si fanno portatorl. a parole, 
quelli che si stracciano le ve-

! sti in nome della difesa del 
• la bellezza di Venezia dali'atr 
1 gressione delle industrie piu 

nocive Questo emendamento 
e stato respinto non solo dal 
la DC. ma anche dai re 
pubblicam! 

Nell" ulteriore stanziamento 
che fa salire da 250 a 300 mi-
liardi la dotazione della « leg 
ge speciale*. il governo pro
pone di destinare diciotlo mi 
liardi per concedere mutui a 
gevolati per le riconversioni 
industrial! a Porto Marghera 
I comunisti si preoccupa^c 
di definire una normativa per 
che questi soldi che si voglio 
no dare alle Industrie, dopo 

J quelli per gli impianti di de 
purazione. ubbidiscano alle fi 
nalita della legge e proporgo 
no perc:6 che i mutui agevo 
lati servano a finanziare un 
programma di rico.ivers.om 
diretto a «garantire atti vita 
produttive non inquinanti e 
compatibili con la salvaguar-
dia ambientale della Laguna 
e la tutela fisica dei lavora
tori * 

DC, destre e repubblicani 
bocciano 1'emendamento tm 
pongono in sua vece una de 
finizione per cui 1 mutui 
agevolati servono alle conver 
sionl produttive o agli impian 
ti di attivita sostitutive per 
le imprese « costrette n rldur 
re il numero dei lavoratori 
dipendenti » In • una paroln. 
si flnanzlano 1 liccnzlamenti. 
senza tenerc in nlcun ronto 
la necessity rhe le converslo-
ni rlspondano al principio del

la saivaguardia di Venezia e 
della Laguna 

E* inutile che questi falsi 
difensori si nascondano die 
tro 1'alibi del blocco degli im 
bonimenti. del divieto di in 
terrare ultenormente le ba* 
rene. In pratica. ia legge che 
essi vogliono imporre, lungi 
dall'arrestare. favorisce e ad 
dirrura finanzia ulteriormen-
te quel processo che ha via 
via trasformato le zone indu
strial! di Marghera nella piu 
colossale concentrazione di 
fabbriche di veleno esistenti 
in Italia. Di fronte alia lotta 
della classe operaia per bloc-
care ed invertire questo pro
cesso. per un mutamento de 
gli indinzzi produttivi e quin
di della stessa logica del Pas 
setto territoriale nell'area in-
dustriale veneziana, non e 
nemmeno piu il caso di discu 
tere chi siano veramente i di
fensori di Venezia, di una di-
mensione umana del suo svi
luppo. 

L'irriducibile tenacia, del de 
putati comunisti nella com
missione Iavori pubblici ha 
strappato alcune modlflche 
degli aspetti piu scandalosi 
del meccanismo di risanamen-
to edilizio previsto dalla leg 
ge speciale per il centro sto-
rico veneziano. I privati che 
vogliano prowedere In pro
prio al restauro delle loro pro
prieta potranno attingere a 
non piu dl 30 del 100 millar-
dl complcssivamente disponl-
bill. E' sparita la clausoln dei 
contributt «a partire dal 30 

per cento della spesa» Inol 
tre. anch'essi dovranno uni-
formarsi alle norme ed ai 
piani stabiliti dal Comune. 

II Comune, dal canto suo. 
costituira una propria azien 

j da per prowedere al risana 
mento pubblico. Ed e questo 
un colpo molto dure inferto 
alle grosse manovre centra-
listiche che erano gia predi 
sposte. Ferrari Aggradi. irri-
tatissimo. ha infatti confessa 
to che in questo modo va a 
monte quanto le partecipa7io 
ni statali avevano gia prepa-
rato per partire all'atiacco 
della torta del risanamento. 
Certo. in materia, sono rima-
ste formulazioni assai ambi-
gue. I Iiberali hanno teoriz-
zato ed esaltato questa ambi
guita. poiche contano che in 
tal modo gli interessi priva
ti riusciranno a prevalere su 
quelli collettivi. 

Un contrattacco delle forze 
piu retrive per iiportare la 
legge a criteri ancor piu ne 
gativi e da prevedersi nella 
nuova fase che si apre nel
i'aula di Montecltorio. 

La battaglia per Venezia si 
presenta dunque aperta, ma 
anche molto dura e difficile. 
Il peso delle lotte operaie e 
popolar!, insieme all'impegno 
delle forze politiche e cultu
rali piu avanzate, si rivela 
sempre piu decisivo per risol-
verla nell'interesse dei vene-
zianl c dei valori un '-sail 
che questa citta rappre^ '->. 

Mario Passi 
.a . . • 

e non soltanto una prospi 
tiva storica ». 

/ comunisti rispondono ch 
questo obiettivo c non i anc 
cora all'ordine del giorno. Non 
sono mature ne le condizioni 
politiche ne le condizioni eo 
nomiche a>. Questa valutazione 
ritorna in un articolo del com-
pagno Cademartori, nel quale 
il processo rivoluzionario ci 
leno e visto come «un pe 
riodo di transizione diviso in 
due tappe: la prima comin 
cia con la conquista del go 
verno popolare nel 1970 e du-
rera fino a quando la classe 
operaia, alleata ai contadini e 
ai ceti medi, avra conqui-
stato tutto il potere; con la 
completa conquista del potere 
comincera una fase nella qua
le si affermera un modo di 
produzione socialista». Non 
siamo ancora a questa secon-
da fase. spiega Cademartori. 
«ma gia le forze popolari 
possono contare su una parte 
sostanziale e decisiva del pn 
tere. il potere esecutivo. In 
questo momento la contraddi-
zione principale e quella che 
ci oppone all'imperialismo e 
all'oligarchia ». Inoltre «l'area 
sociale dell'economia ha ac-
quisito un'estensione e una 
qualita tali da poter esercitarc 
una funzione dominante nello 
sviluppo economico presente e 
futuro del paese. Ma una cosa 
e che sia in condizione di 
esercitarc tale funzione. e at-
tra che la eserciti effettiva 
mente ». 

Anche I'altuale ministro del 
VEconomia. Millas, interviene 
in questa discussione. « Non si 
puo eludcre la lotta sul ter
reno economico — scrive —: 
I'avversario di classe crede 
che sia il terreno della sun 
rivalsa ed e indispensabilc 
sconfiggerlo in questo campo. 
E' qucstione di vita o di mor 
te per il processo rivoluzio-
nare che le miniere nazio 
nalizzale. le industrie incor
porate nell'area sociale. il :>et 
tore investito dalla riforma 
agraria e la banco statale la 
vorinn di piii e meglio. con 
maggiore efficacia e prndut-
tiv'ta che sotto i vecchi pa 
drnni. IM superinrita del g; 
verno popolare deve risultare 
dai suoi successi economici 
ma ancoia non esiste un p;ano 
economico vera e proprio rhe 
si fondi su un lavoro scien 
tifico nelle diverse sfere della 
pianificazione. Cio significa 
che si dirige continuando a 
subire metodi propri della 
anarchia capitalistica e che 
non si riflette nell'economia 
una crescente presenza della 
direzione operaia sulla produ
zione >. 

MUlas critica il fatto che 
in Cile si ascoltino «parole 
di disinteresse per i cm-
piti di risanamento e conso-
lidamentii che permeltano di 
poter continuare ad avanzare* 
e che € per eludcre la neces
sity di affrontare pos>tiran:?n 
te i problemi economici del 
processo rivoluzionario si :n-
vochino miracninse soluzioni 
politiche e si su^nino scontri 
disperati e definitive La no
stra e una transizione diffi
cile; ri sono momenli in cui 
le difficolta ci aggrediscono 
e a noi e richiesta la ne-
cessaria fermezza. Ma que
sta non si dimostra con pose 
e frasi magniloquenti. bensi 
affrontando con tenacia il 
compito di aumentarc la pro-
duttivita del lavoro, di sta-
bilire il controllo piii rigoroso 
della produzione c delta di-
slribuzione e di costruire una 
forma superiore d't organizza-
zione del lavoro ». 

Guido Vlcarto 


