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II convegno economico del « Mulino » 

RENDITA 
E INDUSTRIA 

Una crisi che risale alle contraddizioni e agli squilibri di tutta la so
ciety e che va risolta senza indugio con una politica di riforme e di pro-
grammazione • La posizione espressa da Umberto Agnelli - Frusta polemica 
di Malfatti e Donat Cattin nei confronti dell'intervento di Amendola 

II vasto dibattito che da 
tempo e in atto sulla crisi 
economica e sociale, e sul 
modo in cut uscirne, si 6 
arricchito di nuovi contribu-
ti grazie al Convegno pro-
mosso dall'Associazione di 
cultura e politica «II Muli
no » sul tenia « Sistema in
d u s t r i a l e sviluppo econo
mico in Italia», che si e 
svolto sabato scorso a Bo
logna. 

Dopo il Convegno econo
mico della DC tenutosi a 
Perugia nel dicembre scor
so, dopo il Convegno del 
Cespe e dell'Istituto Gram-
sci su «Imprese pubbliche 
e programmazione democra-
tica» svoltosi in Roma al-
l'inizio deU'anno e dopo le 
altre numerose discussioni 
che hanno avuto luogo in 
diverse sedi e in varie cir-
costanze per iniziativa delle 
forze politiche e sindacali, 
U Convegno promosso da 
« II Mulino » ha fornito l'oc-
casione non soltanto per un 
ulteriore approfondimento 
delle question! economiche, 
ma anche per un piu viva
ce confronto con nuove for
ze sui problemi politici che 
occorre affrontare e risol-
vere per garantire una ef-
fettiva ripresa dello svi
luppo. 

La relazione introduttiva 
di Romano Prodi, pur discu-
tibile su vari punti, ha avu
to il pregio di richiamare 
l'attenzione su alcuni de
menti di « perversione » del 
sistema industriale italiano. 
Ma da ogni parte e stato 
messo in luce che molti dei 
problemi e delle difficolta 
dell'industria italiana sono 
11 riflesso soprattutto delle 
carenze, delle contraddizio
ni e degli squilibri che ca-
ratterizzano nel suo insie-
me la societa nazionale. E 
a tale riguardo, qualcuno ha 
osservato che il problema 
della competitivita con gli 
altri paesi, in particolare 
quelli della Comunita eco
nomica europea, non riguar-
da tanto (o prevalentemen-
te) l'industria, ma piu in ge-
nerale il modo di essere del
la societa italiana nel suo 
complesso. 

Indubbiamente, nel corso 
degli ultimi anni, la rottura 
del blocco salariale e del re
gime di strapotere padrona-
le aU'interno delle aziende, 
sul quale si e fondato un in-
tenso e spesso brutale sfrut-
tamento del lavoro, ha fat-
to esplodere nell'industria 
italiana — sia in quella pri-
vata che in quella pubblica 
— una serie di problemi 
molto complessi. Sono emer-
se infatti gravi carenze im-
prenditoriali e rilevanti 
storture nei rapporti tra le 
industrie e il sistema finan-
ziario. L'assenza di un im-
pegno adeguato nel campo 
della ricerca scientifica ha 
impedito quelle innovazioni 
delle tecniche produttive e 
dei prodotti che sarebbero 
state necessarie per stare al 
passo con l'evoluzione dei 
tempi. Di qui la crisi di mol-
te imprese, anche di grandi 
dimensioni: una crisi che ha 
comportato. da un lato, la 
crescita della presenza pub
blica nell'economia italiana. 
attuata anche attraverso 
operazioni di salvataggio tut-
t'altro che razionali e ispi-
rate spesso a critcri clien-
telari, e, dall'altro. la dila-
tazione dell'area occupata 
dalle grandi societa multi-
nazionali di origine stra-
niera. 

II salario 
e i prezzi j 

Ma i problemi dell'indu- j 
•tria italiana risultano piu ! 
•he mai aggrovigliati ed esa- i 
sperati in conseguenza del- i 
1'aggravamento di altri pro- ' 
blemi economic! e sociali, 
dovuto alia mancata attua-
zione di quelle riforme di 
atruttura la cui urgenza era 
atata awerti ta gia all'inizio 
degli anni sessanta. E' si-
gnificativo che nel Conve
gno di Bologna sia stato un 
banchiere, Francesco Cinga-
no, amministratore delegato 

delta Banca Commerciale Ita
liana, ad insisterc sulle con-
scguenzc negative che ha 
•vuto sull'industria italiana 
l'assenza di una politica di 
fviluppo e di rinnovamcnto 
deiragricoltura. 

D'altro canto, di fronte 
agli effetti negativi derivan 
ti dal prevalere anche ne! 
l'industria di spintc che fro 
nano o bloccano la mobilita 
del lavoro, c stato messo in 
luce che cio deriva soprat
tutto dall'ampie/za enorme 
della disoccupazione c dal 
fatto che e mancata e man-
ca tuttora una politica di 
sviluppo dell'occupazione. I 
sindacalisti presenti — Bo-
uaccini, Carniti, Macario — 
fcanno giustamcnte osscrva-
| » che il movimcnto sinda-

non puo accettare la 

mobilita che oggi concre-
tamente viene prospettata 
ai lavoratori italiani: il pas-
saggio, cioe, dall'oceupazio-
ne alia disoccupazione. C'e 
poi da considerare le riper-
cussioni dovute al fatto che, 
inentre il costo del lavoro in 
Italia si e avvicinato a qtiel-
lo degli altri paesi della Co
munita economica europea, 
il salario — la busta paga 
— dei lavoratori italiani e 
ancora ad un livello sostan-
zialmente inferiore a quello 
dei lavoratori stranieri, e, 
d'altro canto, sui lavoratori 
italiani gravano, per le abi-
tazioni e per i generi ali-
mentari, prezzi nettamente 
superiori a quelli pagati dai 
lavoratori stranieri. 

II ruolo 
dei comunisti 
Tutto cio — insieme ad 

altre carenze non meno gra
vi nel campo della pubblica 
amministrazione, della scuo-
la, della sanita, dei traspor-
ti, ecc. — si riflette in mo
do assai negativo sull'indu-
stria e sulle altre attivita 
produttive e accentua le 
contraddizioni e le perver-
sioni del sistema economico-
sociale. La mancata attua-
zione delle riforme che era 
necessario attuare gia molto 
tempo addietro, non ha la-
sciato sussistere la situazio-
ne preesistente, ma ha ali-
mentato le rendite, i paras-
sitismi, le spinte corpora
tive e disgreganti che ten-
dono a soffocare ogni possi
bility di progresso dell'eco-
nomia e della societa nazio
nale. E cio, in una situazio-
ne caratterizzata dalla crisi 
del sistema monetario in-
ternazionale e dalle minac-
ce che da questa derivano, 
crea condizioni di partico
lare pericolo- Sicche, come 
e stato osservato, si pone 
addirittura per l'ltalia un 
problema di eompatibilita 
con la sua partccipazione al 
processo di integrazione 
economica europea. 

Anche dal Convegno de 
* II Mulino» e emerso in
somnia, e con forza, il rico-
noscimento deirimpossibilita 
di conseguire la riattivazio-
ne del vecchio tipo di svi
luppo che ha operato negli 
anni cinquanta e in gran 
parte del decennio successi
ve. E da tale riconoscimen-
to e derivata poi una piu 
ampia e decisa presa di posi
zione a favore di una poli
tica di riforme e program
mazione, in grado di colpire 
le rendite e i parassitismi e 
di imporre la utilizzazione 
dello risorse disponibili per 
awiare a soluzione i grandi 
problemi del paese. 

Anche il vice presidente 
della FIAT, Umberto Agnel
li, intervenendo nel conve
gno promosso da «II Mu
lino », si e pronunciato a fa
vore di una politica di rifor
me e di programmazione. Un 
tale pronunciamento, e ov-
vio, non e di per se suffi-
ciente a chiarire i reali in-
tenti del piu grande gruppo 
privato esistente in Italia. Ma 
e degna di rilievo il fatto che 
Umberto Agnelli, respinta 
la tesi secondo cui la ripre
sa costituirebbe il presuppo-
sto per attuare poi le rifor

me. ha affermato che la FIAT 
considera le riforme neces
sarie per poter conseguire 
la ripresa economica di cui 
il paese ha bisogno. 

.Ma quale blocco di forze 
sociali e politiche puo oggi 
realizzare la politica econo
mica e le riforme che sono 
urgenti per evitare la sta-
gnazione e I'emarginazionc 
in Europa? Amendola, nel 
rispondcre a tale domanda, 
ha ripreso quanto era stato 
gia detto nel corso dell'ulti-
ma riunione del Comitato 
Centrale del nostro partito 
e nei recente dibattito eco
nomico alia Camera dei dc-
putati, ed ha ribadito 1'ur
genza di un grande sforzo 
nazionale per il risanamen-
to ed il rinnovamento del-
l'economia e della societa 
italiana. I na politica che si 
ponga tali obiettivi — ha 
insistito Amendola — esige 
oggi una vasta allcanza di 
tutte le forze produttive. 
tin'alleanza cioe che, parten-
do dalla classe opcraia e dai 
ceti medi produttivi delle 
eitta e delle campagne. giun-
ga sino a quegli imprendito-
ri che sono rcalmcnte dispo
nibili per cond'jrre una lot-
ta a fondo contro le rendite, 
i parassitismi e le spintc di
sgreganti del nostro sistema 
democratico Ma una talc 
allcanza. per poter consegui
re qucsti obiettivi, richiede 
anche nuovi incontri a livel
lo delle forze politiche c non 
puo prescindcre dal contri
bute che puo essere dato dal
le forze che si raccolgono 
nel partito comunista italia
no. La stessa fallimentare 
csperienza compiuta col cen-
tro-sinistra sottolinea talc 
esigenza. 

Di tale esperienza hanno 
dato l'impressione di non vo-
ler tenere conto alcuni auto-
revoli esponenti della DC, 
anche delle correnti di sini
stra. Franco Maria Malfatti, 
in polemica con Amendola, 
ha insistito sulla necessita 
di mantenere una netta di-
stinzione tra forze di gover-
no e forze di opposizione ed 
ha cercato cosi di giustifica-
re quella pratica politica se-
guita dalla DC, che ha con-
sentito ad essa di mantenere 
il monopolio del potere pur 
con i mutamenti di alleanze 
che di volta in volta ha rite-
nuto di dover compiere. Do
nat Cattin, dal canto suo, ha 
ribadito la necessita di una 
politica di riforme, ma ha 
poi affermato che tra la DC 
e il partito comunista sulle 
questioni del potere esiste 
una barriera storicamente 
invalicabile. Vista l'esperien-
za compiuta nel decennio 
trascorso, che ha dimostrato 
l'impossibilita di realizzare 
una politica riformatrice se 
permangono le vecchie di-
scriminazioni anticomuniste, 
c'e da chiedersi se l'on. Do
nat Cattin ritenga realmente 
possibile l'attuazione di quel
le riforme di cui pure sotto
linea 1'esigenza. 

Comunque, e significativo 
che al Convegno de « II Mu
lino » a proposito delle ri
forme sia stato posto questo 
nodo politico centrale: il 
ruolo, cioe, che spetta al 
partito comunista per far 
uscire il paese dalla crisi 
economica, sociale e politica 
cho rischia di soffocarlo. 
Stranamente, il leader della 
corrente di sinistra della DC 
« Forze Nuove », su tale que-
stione ha riproposto tesi e 
argomenti vecchi, che sono 
sembrati tali anche a gran 
parte dei partecipanti al 
Convegno, e che sono cadu-
ti in disuso persino in altre 

correnti della DC, che non 
si qualificano di sinistra. 
Non ci e chiara quale possa 
essere la ragione della pre
sa di posizione dell'on. Do
nat Cattin al Convegno pro
mosso da < II Mulino >. Com-
prendiamo invece come, in-
sistendo su posizioni di di-
scriminazione anticomunista, 
certe forze di sinistra della 
DC non riescano a uscire da 
uno stato di subalternita. 

Eugenio Peggio 

II cantore del mito e della realty del Cile 

Incontro con Pablo Neruda 
«II popolo ha compreso la sua rivoluzione; ecco perehe ci ha dato la grande vittoria del 4 marzo » 
II contributo dell'artista alia campagna elettorale: un libro che oligarchi e borghesi hanno accolto 
come uno schiaffo - « Come si sono scandalizzati! II Premio Nobel, il vate che scende nelle strade, 
che si abbassa al livello della polemica faziosa! Ma io sono un poeta di parte, un poeta di lotta » 

Nostro servizio 
VALPARAISO, aprile. 

Valparaiso merita bene il 
suo nome. Anfiteatro immen
s e ribollente di vjta, dj una 
specie dl frenesia meridiona-
le, con le sue case arrampi-
cate lungo pendii impervi, ae-
rei, spesso temerari, e la cit
ta piu ricca di colore, la piu 
cordiale e la piu attraente del 
Cile. Quasi d'obbligo, il pa-
ragone con Napoli. con Posi-
tano, con altri centri della 
«costiera», non e detto che 
sia del tutto arbitrario. 

Ma mentre a Napoli, ponia 
mo, un ordine sostanziale, o 
se si vuole, una misura se-
greta. pitagonca, sembra re-
gnare sul caos apparente, qui 
a Valparaiso ogni misura 6 
sconfitta, improponibile e la 
citta si offre in tutta la spon-
taneita di un autentico, sfa-
villante disordine primigenio. 

Sono le pareti variopinte 
delle case di legno, le verdu
re, la frutta, 1 pesci, i « ma-
riscos» che dalle vetrine in-
vadono le strade; sono le ban-
carelle di chincaglieria, i ge-
latai, i lustrascarpe, le inse-
gne dipmte o luminose. i vol-
ti delia folia meridionale, 
estroversa, che ondeggia sui 
marciapiedi e ingorga gli in-
croci; e questo misto di na-
tura ancora indomita, di ener-
pia e di umana disinvoitura. 
di vitalita e di pigrizia che 
fa di Valparaiso una cit

ta incomparabile e unica. An
che quando si da aspetti uf-
ficiali o esibisce architetture 
d'altri climi o ingenui mo-
numenti bianchi di calce, at-
torno ai quali montano la 
guardia azzurri guardiamari-
na che sembrano ritagliati da 
un album. 

A uno dei fuochi deH'immen-
sa baia. che ncordo ellittica e 
argentata, in Vina del Mar, ho 
incontrato Neruda. L'ultima 
volta lo avevo visto a Mila-
no. affrontare imperterrito 
la grigia dlstesa di Piazza del 
Ouomo, senza dubbio uno dei 
luoghi piu «ordinati» della 
terra. Ero curioso di vederlo 
qui, «en su salsa» per cosl 
dire, e di vedere come se la 
cavava di fronte a questa fos
sa tellurica, a questo catacli-
sma vivente che e Valparaiso. 

Gli amici =;anno che fra le 
qualita umane di Neruda, la 
disinvoitura e fra le piu spic-
cate. Viaggiatore antico e in-
stancabile. avido di orizzonti, 
quest'uomo che ha la cupida 
curiosita dell'lsolano — e il 
Cile e a suo modo un'isola, 
come la defini Unamuno — 
Neruda ha percorso il globo 
con la stessa disinvoitura. ap-
punto, di un « padrone » che 
fa i! cabotaggio fra Piombino 

e 1'Elba. Con in piu, la di-
mensione deH'avventura, lo 
spazio mitico, leggendario che 
la sua poesia aggiunge ad ogni 
frazione di meridiano o di pa-
rallelo che ha percorso. 

A Iui, come a tutti I crea-
tori di miti e di leggende, 
accade di diventare l'uno e 

i I'altra e di doversene difen-
dere, non fosse che per sal-
vaguardare quel tanto, quel 
pochlssimo d'intimita che gli 
resta Cio spiega forse la ra
gione delle difficolta che s'in-
contrano a volte per raggiun-
gerlo. Ma una volta raggiun-
tolo, seduto davanti alia gran-

L'INSOSTENIBILE SITUAZIONE DELL'UNIVERSITA' DI LECCE 

Una laurea per emigrare 
Punfo di approdo per i diplomafi disoccupafi, I'afeneo subisce le deleterie conseguenze della politica clien-
telare della DC — Quali prospettive si aprono a diecimila sfudenti — II mancafo collegamento con la realfa 
economica e sociale della regione — Le forze che reclamano un nuovo indiriuo e una gesfione democratica 

LECCE, aprile 
Che cos'e l'universita dl 

Lecce? Come funziona? Qua
le ruolo svolge nel contests 
della societa pugliese? Che 
prospettive offre ai suoi dieci
mila studenti? 

I problem] drammatici del 
l'ateneo salentino sono torna-
ti prepotentemente alia nbal-
ta: studenti, docenti, persona 
le ausiliario sono stati costret-
ti a scendere in lotta. per 
una settimana le attivita di-
dattiche e di ricerca sono sta
te sospese; le autorita accade-
miche — primo fra tutti Giu
seppe Codacci Pisanelli. depu-
tato ed ex ministro dc. ret- i 
tore magnifico. commissario 
governativo. commissario al-
l'Opera universitaria, grande 
proprietario terriero — sono 
state poste sotto accusa nel 
corso di infuocate assemblee 
che hanno visto la presenza 
di migliaia di persone. 

Cosa e accaduto? La situa 
zione ha superato il limite 
estremo oltre il quale neppure 
ad una classe dominante da 
sempre awezza all'uso spre-
giudicato del potere e del sot-
togovemo e alia pratica peg-
giore del trasformismo e del 
chentelismo. e concesso di an 
dare senza dover subire la 
reazione unanime e fermissi-
ma di tutte !e componenti in
terne aH'ateneo ed anche delle 
forze politiche esterne che 
quella pratica hanno per trop 
po tempo voluto passivamente 
subire. Ai problemi di ordine 
piu generale che travagliano 
l'universita italiana. la sua 
struttura interna, il rapporto 
fra le sue componenti, i suoi 
contenuti cultural:, si sono ag-
giuntj a Lecce — in forma or-
mai esasperata — gli effetti 
di una gestione spudoratamen-
te diicriminatoria, clientelare, 
chiusa ad ogni controllo e 
a qualsiasi forma di partcci
pazione democratica. Una ge
stione che appare tanto piu 
intollerabile quanto piu si dif-
fonde la consapevolezza, che 
e.ssa costituisce solo la pre 
messa ad un futuro senza 
sbocchl professionali, ad una 
prospettiva di ulteriore degra-
dazione. 

Gli studenti non ricevono 11 
presalario. al personate ven-
gono negate le competenze, 1 

fondi dell'a opera universita
ria» vengeno maneggiati ad 
esclusivo arbitrio del commis
sario - rettore, le mense con-
venzionate offrono un servizio 
scadente, le «dispense» ed i 
testi hanno prezzi proibitivi, 
non esiste una a casa dello 
studente » le facolta sono ac-
campate in locali di fortuna 
per altro costosissimi, due mi-
liardi e mezzo di lire restano 
inutilizzati, perehe la DC non 
intende dare il suo « placet» 
alia sceltp. reiativa alia zona 
su cui dovrebbe sorgere il 
nuovo comprensono universi-
tario. 

E cosi la situazione e esplo 
sa. Agli studenti e ai docen
ti si sono aggiunti gli edili 
senza lavoro, direttamente m-
teressati alia costruzione del 
nuovo ateneo; gli autoferro-
tranvieri in lotta per un nuo
vo ordinamento dei traspor(i 
pubblici, che nella gratuita 
del servizio per i pendolari 
trova un elemento caratteriz-
zante: gli studenti medi che, 
apprestandosi ad entrare nel-
I'universita. gia si sentono di
rettamente comvolti: folti 
gruppi di cittadini democrati-
ci e di lavoratori ai quali non 
siugge la stretta connessione 
esistente fra universita e real-
ta sociale circostante ai fini 
della promozione e dello svi 
luppo reciproci. Un rapporto, 
quest'ultimo. che e sempre 
stato negato dai gruppi del 
centra sinistra che governa il 
capoluogo salentino. i quali 
hanno guardato all*Universita 
solo come ad una occasione 
per Iucrare profitti e per sod-
disfare la cupidigia dei grandi 
proprietari di aree urbane. 

Un alibi 
al fallimento 

Lecce. ateneo del sottosvi-
luppo, area di parcheggio per 
diplomat! disoccupati. centra 
di potere nelle mani della DC: 
la grande stampa nazionale se 
ne e accorta in questo periodo. 
Ma «inviati speciali» di quoti
dian! e riviste non si spingo-
no oltre la semplice constata-
zione, la condanna generica, 
il rimprovero morallstico, sor-
volando ogni discorso sui no
di strutturall deU'economla sa-
lentina e sulle responsabllita 

politiche — che vi sono, e pe-
santi — a monte di essi. 

Non basta dire che, in una 
realta di miseria e di degra-
dazione, i marmi pregiati che 
ricoprono l'edificio del rettora-
to costituiscono un imperdo-
nabile capriccio spagnolesco; 
ne semplicemente riferire che 
sempre piu numerosa e la 
schiera dei laureati senza la
voro e Candida ti all'emigra 
zione. II discorso che portano 
avanti gli studenti e le forze 
politiche esterne piu sensibili 
va ben oltre: esso investe la 
natura stessa dello svilup 
po economico in atto nel Mez-
zogiomo e nel Salento; la per-
vicace volonta di tenere in 
piedi rendite e privilegi — 
soprattutto in agricoltura — 
a costo di mortificare le ener. 
gie e le potenzialita emergen-
ti; i piu nuovi disegni di ispi-
razione « mansholtiana» ten-
denti ad operare si una ra-
zionalizzazione. ma sempre in 
chiave capitalistica e sempre 
a prezzo del sacrificio di una 
organica crescita sociale. 

E* questo il vero nodo. La 
Universita di Lecce — con le 
sue tre facolta di Magistero, 
Lettere e Filosofia, Scienzc — 
si colloca al di fuori di ogni 
rapporto con la realta eco
nomica e sociale circostante. 
Di piu: con e±sa la classe 
politica dominante ha prete-
so di costituirsi un alibi che 
potesse in qualche modo giu-
stificarla del fallimento in po
litica agraria, della mancata 
industrializzazicne. del rigon 
fiamento pauroso dei settori 
terziari; e che al tempo stes-
so offrisse un telaio per tes 
sere una nuova trama di clien 
tele, di patemalismo, di spe-
culazioni. 

Contrastare questa tendenza 
non significa — e gli studenti 
lo hanno affermato piu volte 
— il rifiuto dellTJniversita: al 
contrario vuol dire il suo po-
tenziamento, il suo sviluppo 
democratico, il suo collega
mento organico con il piu va
sto contesto sociale nel quale 
si colloca. nella consapevolez
za che la soluzione dei proble
mi di fondo dell'ateneo lecce-
se non pud essere vista in mo-
da disgiunto dalla soluzione 
del problemi strutturall della 
economia e della societa pu
gliese « salentlna. 

i La provincia di Lecce, al 
pari di altre zone della Pu-
glia, ha pagato un prezzo al-
tissimo al fenomeno migra-
torio in questi anni; il co
sto sociale dell'esodo di 133 
mila lavoratori, prevalente-
mente a modesta qualifica-
zione professionale, si calcola 
in una cifra non inferiore ai 
1.200 miliardi. Dare il via, co
me gia sta accadendo. alia fu-
ga di energie produttive giun-
te alia laurea significa alme-
no raddoppiare il costo socia
le pro-capite, con conseguen
ze disastrose e paradossali. 

Utilizzare 
le risorse 

Una provincia depressa 
e sottosviluppata, che avreb-
be bisogno di utilizzare 
ogni sua risorsa, ogni sua ric-
chezza materiale ed umana. 
continua cosi a essere co-
stretta a preparare e qualifi-
care a sue spese la forza-
lavoro che verra utilizzata per 
produrre ricchezza altrove, 
nel migliore dei casi in al
tre regioni italiane. assai piu 
spesso a vantaggio dell'eco-
nomia di altri paesi. 

L'intreccio di questi proble
mi — di ordine immediato e 
di piu ampia prospettiva — 
ha deterrmnato la presa di 
coscienza da parte delle for
ze che sono scese in campo, 
con la costruzione paziente di 
un ampio ed unitario fronte di 
lotta che dalle sinistre giunge 
fino al movimento giovanile 
delia DC, ai sindacati alle 
forze culturali. agli enti loca
li. Non vi e accordo su tutto, 
ma ciascuno comprende alcu-
ne cose fondamentali: che la 
Universita salentina non pud 
continuare ad essere un cen
tra di clientela e di sottogo-
verno; che e indispensable 
awiare una gestione demo 
cratica in cui componente pri 
maria siano gli studenti; che 
l'universita deve cercare un 
ruolo sostanzialmcnte nuovo 
per rispondere in modo posi-
tivo alia domanda di cultura e 
di democrazia che viene dal 
suo intemo e dall'intera so
cieta. 

Eugenio Manca 

de finestra clie da sulla baia 
e sembra non avere orizzon-
te, tanto e immensa la vista. 
eccolo qui, il mitico Pablo, se-
reno. disteso. perfettamente a 
suo agio. 

Mi indica l cormorani che 
a sera si raccolgono in grup
pi sempre piu fitti sulla sco-
gliera, formano una fila lun-
ga. un po' goffa, allarnpana-
ta e i festoni di luci che si 
accendono sulle sagome. qua
si invisibili nella bruma, del
le navi all'ancora al largo. 

Dopo le molte preoccupazio-
ni, le lunghe apprensioni sul
la sua salute, lo trovo otti-
mista ed energico 

«Ho una gamba che non 
mi consente di camminare a 
lungo e mi costringe a stare 
molto seduto. La cosa mi pla
ce poco, anche perehe non 
ero preparato. Anzi, quando 
vedevo un amico zoppicare, 
mi veniva oa ridere. Lo tro-
vavo strano. un po' ridicolo 
e non ho mai creduto che 
potesse riguardarmi personal-
mente ». 

Gli porto i saluti di amici 
suoi a. de toda la vida », co
me gh piace sottolineare. Del 
suo care « confrair », come di
ce abitualmente, Rafael Alber-
ti, di Miguel Angel Asturias, 
di Vittorio Vidali. Insiste per 
aver notizie, ma soprattutto 
ha voglia di raccontare lui, 
di rinverdire aneddoti e ri-
cordi. Traccia, per i compa-
gni presenti, un ritratto di Vi
dali cosi affettuoso e sicuro, 
che tutti vogliono saperne di 
piu e lui racconta gli anni 
dell'esilio messicano, i'amici-
zia col a comandante Carlos » 
del 5. Reggimento, la tragi-
ca notte della morte di Tina 
Modotti. la campagna di ca-
lunnie che la stampa borghe-
se messicana scateno in quel
la occasione contro Vidali, e 
come lui l'abbia fatta tacere 
coi suoi versi, quelli che ini-
ziano «Tina Modotti ha 
muerto ». 

Poi la memoria si sposta a 
Buenos Aires, si dilata sino a 
Parigi, ritoma in America. No-
mi di persone, luoghi, anni, 
stagioni. Compare l'avanguar-
dia poetica: Breton, Aragon. 
Qualcuno nomina Apollinaire, 
poi ancora Vallejo, il peruvia-
no, e Miguel Hernandez, e an
cora Vidali e gli anni della 
guerra mondiale. del movi
mento della pace, di tanti 
viaggi e di tanto lotte. 

Si parla dell'Italia: Levi, 
Guttuso, Cagli e il ricordo di 
una serata romana racccnta-
tami da Cagli appunto, alia 
a Campana», che Pablo ha 
presente e ne e contento co
me un bambino. « Ascoltava-
no tutti e io mi dimenticai 
del tempo, dice. Come se ca-
pissero e credo propno che 
capissero, perehe era si casti-
gliano, ma soprattutto era 
poesia ». 

E" notte. Guardiamo fuori 
ogni tanto. II mare e nero. 
immobilt. assente. Neruda mi 
spiega che anche per lui que
sto mare di Valparaiso e un 
enigma, una sorpresa, 

«Pensa, I'altra notte Matil-
de si sveglia di soprassalto, 
come in un incubo. Mi chie-
de dov'e il mare. Abbiamo 
paura che se ne sia andato, 
che sia scornparso. Ci alzia-
mo, per andare alia finestra. 
Immobile, senza onde, senza 

spuma, domestico, il mare era 
11. Cosl diverso da quello di 
Isla Negra, perpetuamente 
agitato, ribollente, fragoroso, 
sempre all'erta e all'assalto 
delle rocce scure, scintillanti. 
Quello e mare! Un mar bravo! 
Pero amo anche questo, cosl 
cileno... Ti spiego: calmo di 
fuori. ma poderoso nelle sue 
correnti sotterranee ». 

E finalmente parliamo del 
Cile. Se un poeta conosce il 
suo paese, e Neruda, tante 
volte lo ha percorso nella sua 
folle geografia di deserti, di 
pampa, di verde. di vulcani 
e di isole. Ne parla con una 
dimestichezza pacata, come di 
chi ha ritrovato Tunica cosa 
cara e propria, dopo tanti anni 
di assenze volontarie o forza-
te e sembra che non voglia 
separarsene piu. Mi propon-
go di chiederglielo piu avanti. 

Ma mtanto c'e il 4 di mar
zo, il grande risultato aelle 
eleziom. «E' stata una gran
de vittoria, ma non sorpren-
dente. II popolo comprende e 
conosce ed e fedele alia sua 
rivoluzione. Questa volta io ho 
latto poco, meno di altre. Ero 
a letto, anche se sono inter-
venuto un paio di volte in 
manifestazioni o alia televisio-
ne. Ho voiulo essere presen
te in altro modo. A letto, in 
ctieci giorni, ho scritto "inci-
tamento al nixonicidio" e 
"Elogio della rivoluzione cile-
na". Credo che sia servito a 
qualcosa ». 

A giudicare dalla reazione 
della stampa borghese, il li
bro e stato accolto come uno 
schiaflo in pieno volto. E, non 
tanto, direi, « Incitamento al 
nixonicidio a, quanto « Elogio 
della rivoluzione cilena», ao-
ve l'invettiva colpisce perso-
naggi della politica cilena e 
il disprezzo fustiga tradito-
ri, opportunisti, profittaton. 
Un libro singolare, unico nel-
Tesperienza del poeta. Un li
bro necessario, anche. L"altez-
za lirica si fonde con linvet-
tiva popolare, 1'immaginazione 
letteraria con la spontanea re-
torica della strada. Un libro 
militante, un'arnnga poetica. 

a Che cosa non hanno det
to! - ride divertito Neruda -
E come si sono scandalizza
ti, oligarchi e borghesi! Neru
da, il vate, scendere nelle 
strade! Ma non e degno di 
lui! Perehe abbassarsi, lmmi-
serirsi a livello della polemi
ca faziosa, quotidiana? Lui! 
Premio Nobel, poeta e mae
stro! Vorrebbero che me ne 
stessi da parte o al di sopra, 
fuori della lotta, a godermi lo 
spettacolo come una specie di 
padre della patria o di san-
tone venerato. Ma e proprio 
quello ohe non ho mai vo
luto. quello che non voglio. 
Un ruolo che non e mai sta
to mio e che rifiuto. Io so
no un poeta di parte, un poe- j 
ta di lotta ». ' 

Un attimo dopo e gia di
steso, sereno, pronto di nuovo 
a godere di ricordi e di ami- j 
cizie. Ci racconta campagne | 
elettorali con Allende, aneddo- i 
ti gustost, immagini di vita, I 
polemiche, successi e sconfit- ! 

te, sino al Cile di oggi, allt 
sue prospettive di sviluppo e 
di progresso. 

In un messaggio alia TV 
che fu forse il momento piu 
emozionante di tutta la cam
pagna elettorale, invito i cile-
ni a scegliere «tra un passa-
to di obbrobrio e uno splen-
dido domani ». Lo ripete ades-
so, con maggior convinzione. 
«Questo Cile, dice con pas-
sione, puo vincere. Non veda-
te come adesso quasi al cen
tra del mondo? Quando ero 
ambasciatore a Parigi, ho toc-
cato con mano quanto stia a 
cuore a gente di tutto il mon
do che il processo cileno si 
affermi, vada avanti. Sullm 
questione dell'embHrr/o del ra-
me abbiamo trovato compren-
sione e solidarieta anche pres-
so uomini e governi che In 
altri tempi ce le avrebbero 
negate. E' un insegnamento 
per tutti. Vuol dire che biso-
gna stare attenti a non farsi 
dei nemici, dove potremmo 
avere degli amici». 

Parla come un politico at-
tento, mlsurato, rivelando que-
st'altra sua natura che e piu 
difficile scoprire in Europa e 
che qui appare come sostanza 
della sua personality di sitta-
dino, di poeta. II popolo lb 
conosce e cio spiega anche 
perehe non c'e cileno che nor 
10 ami e non senta in iui 
l'interprete, il vendicatore per
sino, di tante frustrazioni, di 
tante miserie remote e recen-
ti. Perehe il Cile come mito 
e come realta, come passato 
di violenze, di oscure com-
mistioni e come progetto di 
avvenire, ha in lui il suo can-
tore. 

Gli chiedo a che cosa la-
vora. « Non lo dovrei dire, ma 
sto scrivendo dieci libri alia 
volta, tutti insieme. E* un 
caos. Quando incomincio a 
scrivere, non so a quale libro 
lavoro, in quale libro finiran-
no quei versi. Fortuna che 
c'e don Homero, il compagno 
che mi aiuta a tenere un po' 
d'ordine in queste cose. E' lui 
che separa le poesie e le met-
te al Ioro posto, piu o meno... 
Li pubblichero l'anno prossi-
mo. Sara un modo di festeg-
giare i miei settant'anni. Non 
vedrei modo migliore ». 

Si fa portare dei libri e scri-
ve le dediche col suo caratte-
ristico inchiostro verde. ((Que
sto e per il compagno Ber-
linguer. Poca cosa: "un libro 
non e cne un giorno della no
stra lunga lotta". Questo per 
Alberti, ' con l'allegria di sem
pre". Questo per Vidali: "Vie-
ni a trovarci e vedrai come 
il Cile ti conosce" ». 

Prima di lasciarci, gli chie
do se tornera presto in Eu
ropa, se verra a trovarci in 
Italia. « Sono appena tornato. 
11 Cile mi e mancato e mi 
manca. Per ora. vogiio star 
qui a godermi questo ritor-
no. Poi, chissa Ho sempre 
viaggiato. Ma intanto. torna 
tu, presto. Devi conoscere il 
Nord. Ti accompagnero Io. vo
glio portarti al Nord con me ». 

Ignazio Delogu 

1943-1945 

Partigiane 
della liberta 

• Chi sono, per che cosa hanno combaftuto, 
come hanno combattuto 

Un volume edito dalla Sezione centrale di stampa e pro
paganda in occasione deU'anno antifascista 
240 pagine per celebrare e documentare I'ingresso della 
donna nella vita politica attraverso la partecipazione alia 
Resistenza 

• 1943: L'anno della fondazione dei Gruppi di 
difesa della donna 

La cronaca umana e politica degli anni della Resistenza 
torna tra le pagine di un libro attraverso testimonianze, 
document!, fotografie, disegni, articoli, racconti 
La prima antologia del genere, dedicata ai giovani che 
devono conoscere, agli anziani che vogliono ricordare 

• « Partigiane della liberta » e messo in ven-
dita alle organizzazioni di partito al prezzo 
politico di L 300. Le prenotazioni delle se-
zioni devono essere fatte presso le Federa-
zioni del PCI 


