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II « Diario » e un'antologia di scritti 

IL TEMPO 
DI MONT ALE 

NelFattesa metaf isica di nuovi messaggi morali si con-
sunui la risorsa estrema delFindividualismo del poeta 

L'ultima raccolta poetica 
di Eugenio Montalc ha un 
litolo dimesso: Diario del 
'71 e del '72 (Mondadori, 
pp. 134, L. 2.500). Versi na-
ti dunque come cronaca im-
mediata, giorno dopo gior-
no, di stati d'animo, rifles-
sioni, umori polcmici; il 
vecchio poeta non solo con-
ferma ma esalta il caratte-
re peculiarc della sua arte, 
collocata costanlemente al* 
l'interno tlcll'cpoca attuale, 
anche se contro di essa. 
« La mia arte poetica e sta-
ta sempre la assidua regi-
strazione di un mio modo di 
vivere "nel nostro tempo": 
un tempo che a noi oggi vi-
venti sembra diverso da 
ogni altro: ed e forse una 
illusione perche tempi faci-
li non credo siano mai esi-
stiti »: cosi leggiamo in un 
altro volume apparso in 
questi mesi, che antologiz-
za scritti prosastici ed e 
intitolato appunto Nel no
stro tempo (a cura di Ric-
cardo Campa e con ampia 
bibliografia montaliana, Riz-
zoli, pp. 112, L. 2.200). 

Giunto ad eta inoltrata, 
Montale vuol dare conto piu 
assiduo della sua presenza 
nel mondo in cui gli e oc-
corso vivere. Una parte di 
questi componimenti prende 
spunto da fatti e fatterelli 
piu prossimi aH'ambito do-
mestico: le prime foglie del
la primavera alia finestra 
del cortile, il becchettio di 
un merlo sul davanzale, un 
insetto rosso posato sopra 
il rosso fascicolo delle im-
poste, tra squilli di telefo-
no e borbottii radiofonici o 
televisivi. 11 rondone, Al mio 
grillo. La fama e il Jisco, 11 
trionfo della spazzatura. 1 
priini di luglio sono schizzi 
e bozzetti sostenuti dal-
la consueta alacrita dello 
sguardo portato sulle cose, 
secondo un ritmo discorsi-
vo, aperto ai termini del 
linguaggio di attualita, an-
zi di moda, italiano e stra-
niero, che il poeta si appro-
pria con noncuranza signo-
rile. 

In un altro gruppo di poe-
sie e il ricordo ad afliorare, 
con densita maggiore di im-
magini, in un equilibrio te-
so fra struggimento evoca-
tivo e fermezza di definizio-
ni. Montale non concede nul
la all'elegia della gioventii 
perduta, in quanto non con-
divide l'inganno, e l'autoin-
ganno, di chi colloca nella 
stagione giovanile il valore 
supremo dell'esistenza. D'al-
tronde, non ci puo esser luo-
go in lui per il proposito di 
ripercorrere distesamente il 
suo itinerario biografico. In 
Visitatori, 11 logo di Anne-
cy, La pendola a carillon, 
Annetta, Sorapis, quaranta 
anni fa volti e gesti, ogget-
ti e situazioni del passato 
vengono investiti da una lu
ce fissa, sotto cut si atteg-
giano come dati d'una per-
cezione della vita, colli nel
la loro momentaneita irripe-
tibile e riportati a un sen-
so di esemplarita assoluta: 
« Scoprimmo allora che co-
sa e l'eta. Non ha nulla a 
che fare col tempo, e qual-
cosa che dice Che fa dire 
siamo qui, e un miracolo 
Che non si puo ripetere. Al 
confronto La gioventu e il 
piu vile degli inganni ». II 
flusso della memoria si ar-
resta sulla riflessione mora
le, espressa in stile collo-
quialmente sentenzioso: ne 
viene ribadita l'indole co-
noscitiva, cioe critica, che 
ha sempre sorretto le meta-
fore visionarie della poesia 
montaliana. 

Si tratta di una conoscen-
za in negativo, certo, giac-
che fondata sulla certezza 
assiomatica che nulla potra 
mutare l'infelicita della con-
dizione umana, portando lo 
individuo a ritrovarsi attiva-
mente coi suoi simili, nello 
impegno comune a edifica-
r e un aweni re migliore. 
Tuttavia questo pessimismo 
•enza conforto pote storica-
mente attingere una alta 
energia polemica, nello sma-
scherare il conformismo 
soddisfatto, le vclleita rc-
toriche, le consolazioni a 
buon mercato con cui la ci-
vilta borghese cercava di 
acquetare la sua cattiva co-
scienza. Da cio l'cntusiasmo 
con cui un'intera generazio-
nc di intellettuali considero 
Montale un maestro e si c-
duco sulle sue prime rac-
colte di versi, gli Ossi di 
seppia, le Occasioni, nel pe-
riodo buio del fascismo. 

Ma anche nel clima mula-
to del dopogucrra il poeta 
non muto atteggiamento. 
L'impegno antifascists, che 
trova espressione nelle liri-
che della Bufcra e che lo 
porto a militarc nel partito 
d'azione, non lo indussc a ri-
vedere le premesse idcolo-
gicho della sua attivita. An-
zi, via via che gli anni del
la Resistenza si allontanava-
ne, lo scetticismo csistenzia-
]c assunsc aspctti scoperta-
mento conservatori, tcstimo-
niati, oltrc che dagli scritti 
pubblicistici, da molti com
ponimenti compresi nel pe-
Hultimo volume, Satura. Ed 
•nche gran parte del Diario 
• occupata da un dibattito 

serrato contro ogni forma 
di fiducia nel progresso: il 
movimento della storia non 
ha no puo avere alcun sen-
so, giacche «La vita non 
sta sopra e non sta sotto, E 
tanto mono a mczza tacca. 
Ignora l'insu e 1'ingiu, il 
pieno e il vuoto, il prima 
E il dopo. Del prcsente non 
sa un acca ». (La caduta dei 
valori). 

Questo oltranzismo nichi-
listico ha un significato di 
replica alle facilonerie di 
chi, per dirla con Gramsci, 
pensa di mettere le brache 
al mondo e vagheggia la vi-
siono idealizzata di meravi-
gliosi domani, quasi fossero 
a portata di mano, senza fa
re i conti con la realta ef-
fettuale. E' di fronte a co-
storo che il poeta sente in-
vece spegnersi ogni slancio 
di speran/a, e cede alia con-
tumelia contro la nostra eta 
in cui « nulla resla di classi-
co (...) nulla resta di vero >. 
Cadono i mili di salvezza ba-
lenati altra volta: « Tentani-
mo un giorno di trovare un 
modus Moriendi che non fos
se il suicidio Ne la soprav-
vivenza. Altri ne prese Per 
noi I'iniziativa; e ora e tar-
di Per rituffarci dallo sco-
glio *. (A C). 

Unica soluzione e pren-
dero le distance, appartan-
dosi in un isolamento ari-
stocratico, a rimeditare il 
proprio proposito di « esse-
re un uomo »: e nella stesu-
ra di bilancio, accontentarsi 
di esser vissuto « al cinque 
per cento >. Ma nelPatto 
stesso in cui si adagia nella 
sua nicchia, come un pagu-
ro incapace di useire dal 
guscio, Montale sente cre-
scere l'angoscia della fru-
strazione, e rivolge agli al
tri, alle « mobili turbe », un 
saluto pateticamente augu-
rale: * lo vi saluto turbe in 
cui vorrei Mimetizzarmi a 
occhi chiusi Lasciandomi 
guidare da quest'onda Cosi 
lenta e sicura Nella sua ca-
tastrofica insicurezza»: un 
saluto, « ed e troppo, col de-
siderio Che tanto approdo 
abbia la sua proda Se anche 
le nostre carte non ne por-
tino traccia » (Senza sorpre-
sa). 

Rimane in lui una barrie-
ra di Candida insensibilita 
per la concretezza economi-
ca del dramma sociale, fat-
to di miseria, di patimenti 
fisici. Ai postulanti che gli 
chicdono aiuto materiale, 
replica con una invocazione 
disperata: « Non attendete 
da me pianto o soccorso fra-
telli. Potessi mettermi in 
coda tra voi chiederei l'e-
lemosina Di una parola che 
non potete darmi Perche 
voi conoscele soltanto il gri-
do, Un grido che si spunta 
In un'aria infeltrita, vi si 
aggiunge E non parla » (El 
desdichado). Di quale paro
la si tratta? Quella dell'ar-
te, parrebbe, nella sua as-
solutezza che supera ogni 
legame sia con chi la pro-
nunzia sia con chi la ascol-
ta. Ma, proiettandosi in una 
dimensione fuori del tempo, 
la parola si riconosce an-

zitutto come fede: in prin-
cipio era il Verbo. Giusta-
mente Gianfranco Contini 
sostiene, nel risvolto edito-
riale, cho la vera novita del 
Diurio e d'ordine teologico. 

La serie dei titoli emblc-
matici 6 lunga: 11 re pesca-
tore, La lingua di Dio, Quel 
che pin conta, 11 principe 
dellu feata, Non e'e morte, 
Come Zaccheo. Ma il titolo 
stesso del volume svela una 
implicazione che ne invera 
e capovolge il senso: il rit
mo caotico della esistenza 
quotidiana sollecita a librar-
si verso la regione imper-
turbata deU'essere. In coe-
renza con se stesso, quella 
che Montale delinea e una 
teologia negativa. Certo e 
soltanto, biblicamente, che 
« siamo polvere e tornere-
mo polvere »; certo e anche 
non il premio ma il castigo, 
in quanto esso e anteriore 
aH'origine del Tulto. L'in-
telletto laico del poeta rifiu-
ta di ragionare in termini 
umani cio che riconosce co
me oltreumano e cui da il 
nome di Dio: « Quello che 
Gli compete non e ait'are no
stro. (Neppure affare suo 
probabilmente). Cio ch'e 
orrendo e pensare l'impen-
sabile ». 

Non si tratta dunque di 
un ritorno senile nell'ordine 
della religiosita rivelata. 
Semmai, e da rimpiangere 
la mitologia d'un tempo, in 
confronto a cui quella odier-
na e peggiore. « I vecchi nu-
mi erano confortevoli, Non 
importa se ostili. I nuovi 
ci propinano una vile Bene-
volenza ma ignorano la no
stra sorte >. Tuttavia, inco-
noscibili e sconosciuti anche 
a se stessi, rappresentano 
1'orizzonte cui volgere uno 
sguardo d'amore, senza ri-
chieste ne speranze. L'ansia 
di fede non porta a volger-
si verso l'« altra vita »,. o 
P« oltrevita», ma a dare 
conferma d'una vitale uma-
nita terrena, nel congedarsi 
da essa: « Amo la terra, amo 
Chi me l'ha data Chi se la 
riprende ». 

Su una gamma tonale che 
va dal nitore epigrammati-
co all'incandescenza lirica, 
e nella poesia metafisica 
che.il Diario raggiunge i ri-
sultati piu fervidi. Assieme, 
ci vengono qui documenta-
te un'ansia e un'attesa di 
nuovi messaggi morali, che 
gli sviluppi della civilta 
tecnologica borghese rendo-
no ormai ineludibili. Anco-
ra una volta il vecchio poe
ta si dimostra buon testi-
mone del tempo. Ma la sua 
vigile consapevolezza non 
sa ne puo che formulare un 
invito a porgere orecchio al
ia voce muta di un dio inef-
fabile. Si consuma cosi la 
risorsa estrema dell'indivi-
dualismo montaliano, teso a 
stabilire un rapporto diret-
to tra l'io e 1'universalita 
cosmica, oltrepassando la 
realta sociale, negandosi a 
ogni forma di immedesima-
zione nella coscienza collet-
tiva. 

Vittorio Spinazzola 

Come il popolo italiano vent'anni fa, il 7 giugno 1953, respinse il tranello elettorale dc 

AliA LEfiGf TnUFfA 
La grande mobilitazione in tutto il paese consent! di respingere Tattacco alia libera espressione della vo-
lonta popolare - II « premio » maggioritario con cui la Democrazia cristiana avrebbe voluto diventare 
arbitro assoluto della vita politica italiana - Lo spostamento a sinistra di oltre un milione di elettori 

Un gruppo di cittadini nel giugno '53 accoglie con emozione la notizia che la legge-truffa non e scattata 

<r In virtu di nuove leggi chi 
perde voti aumenta i seggi ». 
A vent'anni di distanza, nul
la mi pare piii efficace di 
questo Julminante epigramma 
di Mino Maccari per spieiuire 
in poche parole la famosa leg-
ge trufja. La definizione e uz-
zeccalissima anche per un'a'l-
tra rugione: la legge fu boc-
ciata il 7 giugno del 1033 pin-
prio perche questo giudizio di-
ventd un'idea jorza. 11 che, in 
partenza, non era ne sicurn 
ne facile. 

11 disegno di legge istiiuiva 
tin meccanismo complesso e 
quindi non immediatamente 
afferrabile, nella sua sostanza 
politica, dalle masse che 
avrebbero dovuto giudicarlo. 
In breve, prevedeva: 1) I'« au-
parentamento >, cioe il colle-
gamento tra piii liste afjml, 
espediente gia applicato, sen
za peraltro suscitare adeaiui-
te reazioni, nelle ammimslrc-
tive del 1951-52 (e grandi mu-
nicipi come Milano, Genova. 
Torino, Venezia e Firenze fu-
rono cosi sottratli alle sini-
stre); 2) I'assegnazione di uv 
premio di maggioranza alle li-
stp « apparentate > che aves-
sero raccolto nel loro complcs 
so anche un solo vnto oltre il 
50 ',c. Agli euentuali vincitrri 
sarebbero stati assegnati 380 
seggi su 590, equivalenti al 65% 
dell'intera Camera (nel pro-
getto iniziale il premio assom-
mava addiritturn ai tre quar-
ti dei seggi). Questo boltino i 
parhti governativi se lo sareb
bero spartito a spese dell'oppo-
sizione, secondo un meccani
smo analogo a quello escogita-
lo dai fascisli nel 1923 con la 
legqe Acerbo. 

Furono chiare sin dall'inizio 
le ragioni per cui De Gasperi 
concept un simile progetto che 
alterava, fino a snaturarlo, il 

sistema elettorale proporzio-
nalistico adottuto dopo la libe-
raziune (e tuttora vigente). Lo 
.s-f/n'tTamen/o centrista (DC 
PSD1PRIPL1) era da tempo 
in difficalla serie per un du-
plice online di ragioni. Nelle 
umministrative svoltesi nel 
precedenle biennio, quella 
parte dellelettorato di destra 
che il IS aprile aveva con-
centrato i propri voti sulla DC 
passata la paura era tornata 
alia sua originaria collocazio-
nc. Lo sevdo crociato era 
quindi sceso dal 48,5 al 36 % 
circa, con una perdita secca 
di quattro milioni di voti, ed 
era piu che mai esposto alia 
ipoteca della destra. Un sinto-
mo clamoroso lo si ebbe con 
la cosiddetta t operazione 
Sturzo », il listone clerico-mo-
narco-fascista che Pio XII 
avrebbe voluto contrapporre 
alle sinistre nelle elezioni co-
mundli romane, stabilendo un 
precedenle. 

II centrismo 
in crisi 

Sul fronte opposto il centri
smo, che aveva date prova di 
dinamismo costruendo Vinte-
laiatura politica della restau-
razione prima e poi del rilan-
cio del capitalismo, aveva pe-
ro fallito Vobiettivo di un c 18 
aprile sociale *. Pur con limiti 
strategics e culturali seri (che 
pero sarebbero venuti alia lu
ce successivamente) il movi
mento operaio aveva relio a 
una offensiva di classe scate 
nata con mezzi anche sangm-
nosi e infami. Alia origine del
la legge truffa slava dunque 
la crisi che minava il sistema 
politico degasperiano. II « lea
der > della DC la ideb come 
un artificio necessario per ga-

rantire autosufficienza, stabi-
lit a e awenire a una piatta-
forma politica in via di esau-
rimento. 

A tranquillizzare i prevedi-
bili obiettori interni sarebbe
ro dovuti bastare, da un lata 
il suo stesso scopo, e cioe In 
lotta del centrismo su due 
fronti (oggi si direbbe contro 
gli «opposti estremismi»). 
dall'altro la circostanza che 
lo scatto del meccanismo truf-
faldino era subordinato al con-
senso degli elettori. Ma il cat-
colo si rivelo fallace. 11 merito 
storico dell'opposizione fu di 
aver subito vituito e di aver 
fatto capire alia maggioranza 
degli ifaliani che questo arti
ficio scalzava dalle fondamen-
ta Vordinamento costiluziona-
le snaturando il phncipio rap-
presentativo posto a base del
la democrazia delegata e del 
pluralismo politico. Per questo 
la lotta delle sinistre incarno 
sin dall'inizio esigenze genera-
li tracciando una grande di-
scriminante tra i difensori di 
una democrazia autentica e i 
fautori di una democrazia pro-
tetta e snaturata nel momen-
to stesso della formazione del 
consenso. E per questo lrovo 
una rispondenza immediata e 
ampia nel paese e al vertice. 
Una legge fatta su misura per 
puntellare il centrismo fini co
si per aprire in tale scliiera-
mento fenditure che ne avreb
bero accelerato la fine. Sette 
deputati socialdemocratici. 
Ferruccio Parri (che era nel 
PR/) ed esponenti della sini
stra liberale ruppero con i ri-
spettivi partiti e costituirono 
gruppi autonomi che avrebbe
ro presentato liste e dato un 
contributo determinante alia 
bocciatura della legge. 

Le opposizioni rlcorsero alio 
ostruzionismo in Parlamento e 

L'esperimento del Comune di Rimini per un'informazione democrqtica 

UNA TELEVISION APERTA AL PUBBLICO 
Nella Rocca Malafesfiana affrezzafo un cenfro che permeHe di trasmetfere programmi in ogni quarfiere - Gli argomenfi illusfrafi sollecifano il 
dibattito collettivo sullo sviluppo futuro della citta • Dal piano regolatore al rapporto con la campagna - Uno strumento da usare in modo nuovo 

Dal nostro inviato 
RIMINI, giugno. 

II nome e vagamente miste-
rioso, ma il significato della 
iniziativa risulta invece rapi-
damente limpido: e il con-
densatorc della informazione, 
avviato sperimentalmente dal 
Comune di Rimini come pro-
posta concreta al dibattito per 
la creazione di nuove strut-
ture, pubbliche e democrati-

che, dell'informazione. Piu pre-
clsamente, come proposta di 
uso della televisione via cavo. 

Come si esprime tangibil-
mente I'iniziativa e presto 
detto. II centra deH'esperien-
za — che durera fino al 17 
del mese — e Tantica Roccia 
Malatestiana, riaperta per la 
occasione al pubblico. Chi vi 
entri, si imbatte in una strut-
tura di tubi metallici che ar-
ticolano l'ambiente quasi in 
una serie di salette e lo divi-
dono in due piani. Ad ogni 
canto, un televisore in fun-
zione trasmette programmi 
nci quali si riconosce subito 
un segno diverso da quello 
cui ci ha abituati la RAI-TV. 
Da uno schermo emergono in-
fatti una serie di pareri e il-
lustrazioni sul piano regola
tore «De Carlo» da un al
tro interviste sulla pedonaliz-
zazione, da un terzo un lun-
go tncontro con il prof. Li-
liano Facnza, da un altro an
co ra grafici, filmati e Inter
viste sul rapporto fra citta 
e campagna, e via di seguito. 

Da dove vengono questi pro
grammi? Airinterno della Roc
ca funziona un sistema di vi
deo-cassette: di programmi, 
cioe, realizzatl sullo special! 
bobine che inserite In una 
apposite «fes6ura» (cosi co

me avviene, per il solo sono-
ro, con le «musicassette») 
trasmettono il programma sul 
televisore cui sono collegate. 
Questi programmi sono il 
frutto di una prima proposta 
di argomenti da discutere con 
la citta, fatta alia stessa cit
ta dalla amministrazione co-
munale. Perche? 

II sindaco, compagno Nico
la Pagliarani, fa un esempio 
preciso e chiarificante. «Con-
sideriamo il piano De Carlo, 
un piano che riguarda fi fu
turo della citta. II giornale 
che fa informazione, a Rimi
ni. e un giornale del gr<ippo 
Monti e sul piano De Carlo 
ne ha dette di tutti i colori, 
falsando la vera sostanza del 
piano. Bene. Questo sistema, 
cioe la televisione geslita de-
mocraticamente, ci dara la 
possibilita, finalmenle. di far 
conoscere ai cittadini che co-
sa e teramente questo piano, 
perche lo difendiamom insom-
ma, la verith ». 

Possono replicare anche I 
cittadini a queste sp:e^az'.onl-
informazioni fornite dal Co
mune? L'implanto - proposta 
della Rocca Malatestiana do-
vra servire soltanto alia am-
minlstrazione comunale? 

La risposta a questi due In
t e r roga t e emerge dal pannel-
II illustrativl che accompagna-
no la struttura televisiva alia 
Rocca e dalle parole dello 
stesso Sindaco. che su questi 
temi ha insistito a lungo an
che nel corso di un dibatti
to pubblico che — la sera 
della inaugurazione — ha ac-
compagnato I'iniziativa. Si pud 
dire In breve che. nato sotto 
lo stlmolo del Comune 11 con-
densatore si propone dl diven
tare una struttura pubbllca, 
a dlsposlzlone dell'intera col. 

Iettivita riminese. Uno stru
mento, cioe, che il «pubblico» 
potra usare non soltanto per 
ricevere bensi anche per «fa
re » informazione nelle forme 
opportune di orgamzzazione 
che saranno individuate. Do-
vra o condensare » Tinforma-
zione della collettivita. 

Le lpotesi di questo svilup
po sono contenute g:a nelle 
proposte operative di queste 
giomate dimostrative. Intan-
to, oltre che alia Rocca altri 
televlson, collegati con video-
cassette, sono distnbuiti in al
tri punti della citta; e un 
pull man, attrezzato con altri 
due televisor!, gira nei quar-
tieri e nel comprensorio per 
allargare al massimo possibi-
le il raggio deH'informazione. 
Fin dall'inizio, infatti, l'ammi-
n 1st razione si sta ponendo il 
problems di stabilire anche 
un corretto rapporto fra cit
ta e campagna, evitando di 
privilegiare ancora una volta 
la prima a danno della se
conds. 

Ma non basta. Come pri
ma dimostrazione di un uso 
« di base » dell'impianto, fun
ziona alia Rocca un sistema 
di registrazione televisiva a-
perto al pubblico: chiunque 
pud esprimere le proprie os-
servazioni e proposte sullo 
esperimento in atto e sui sin-
go] i programmi. L'insieme di 
queste osservazioni, teleregi-
strate, costituisce un ulterio-
re programma in trasmissio-
ne da uno dei televisor! del
la stessa Rocca: e si tratta, 
naturalmente, di una trasmis-
sione destinata ad arricchlrsi, 
giorno per giorno, con i con-
tributi successivi dei cittadini. 

L'amminlstrazione e la cit
ta tutta, dunque, cominclano 
a aperlmentare una lpoteil 

concreta di informazione de-
mocratica che si arresta, al 
momento, dinanzi al Iimite de-
clsivo della proibizione gover-
nativa all uso della televisio
ne via cavo. Cosa potra cam-
b:are una diversa regolamen-
tazione della televisione via 
cavo, e su quali proposte si 
orienta I'amministrazione di 
Rimini? 

La scelta. come emerge 
chiaramente dall'insieme del
le osservazioni che abbiamo 
raccolte, si muove sul solco 
dell'miziativa regionale che 
colloca il problems dell'infor-
mazione televisiva nel quadro 
generate della ri forma della 
RAI-TV e nella Hnea di una 
«riserva» pubblica dell'uso 
delle telecomunicazioni. Una 
a riserva » che appare Tunica 
garanzia capace di evitare che, 
per restare aU'esempio di Ri
mini, anche rinformazione te
levisiva divenga rapidamente 
monopolio di quel «gruppo 
Monti» che gia controlla rin
formazione stampata. 

L' esperimento di Rimini, 
dunque, si muove nel qua
dra di una lpotesi generate 
nella quale si riconoscono, in 
misura almeno determinante, 
tutte le forze democratlche 
del paese. K un piccolo pas-
so, certamente; ed anche una 
proposta da speri men tare nel
la pratica, come affenna lo 
stesso compagno Pagliarani. 
Ma c una proposta che rive-
la anche immediatamente tut
ti gli inevitabili limiti delle 
esperienze libertarie alia Te-
lebiella. La struttura del con-
densatore — messa a punto 
con la consulenza del Gruppo 
OB di Milano, un quadro tec-
nlco che sopperlsce prowlso-
riamente alia mancanza dl 
quadrl In rrado dl asprlme* 

i re direttamente la realta lo
cate — non e infatti 1'ipotesi 
di un gruppo private: bensl 
uno strumento collettivo, di-
sponibile a tutta la citta ed 
al suo comprensorio. 
- Quando anche la televisio
ne via cavo potra essere ge-
stita dall'ente pubblico, come 
clvledono te Regioni ed in -par-
ticolare proprio 1'Emilia - Ro-
magna, allora la collettivita 
avra a sua disposizione uno 
strumento ancor piu perfezio-
nato di comunicazione; ed 
anche assai piu potente. La 
risposta alia a informazione 
stile Monti» potra finalmen-
te essere generalizzata e per-
manente, e tut ta la citta po
tra realmente servlrsi della 
televisione via cavo. 

Tutto perfetto, dunque, nel
la proposta di TV pubblica 
di Rimini? Naturalmente ogni 
osservazione e ancora possi-
bile: nessuno. nemmeno fra 
I promotori deU'iniziativa, se 
lo nasconde. Ma l'importan-
te 6 che I'iniziativa sia avvia-
ta secondo una formula nel
la quale i cittadini possano 
facilmente riconoscere le for
me possibili del proprio In-
tervento e della propria ge-
stione. I televisor! della Roc
ca Malatestiana, certamente, 
non trasmettono tutta la ve-
rita possibile e nemmeno, an
cora. nelle forme piu adequa
te: tuttavia dicono qualcosa 
di piu. Dicono che 6 possibi
le useire dal falso dilemma 
fra la televisione autoritaria 
della DC c le cosldette <t te-
leliberen che rischlano sem
pre di riportarcl sotto gli an-
tichl padroni prlvati dell'ln-
formazione. 

Dario Natoli 

lo comlussero per cinque mesi 
con asprezza ampiamenle gin-
stificata dalla gravitd della 
posta in gioco. Questa forma 
estrema di lotta parlamentu-
re, che nei momenti cruciali 
arrivo ancfie a energiclie for
me dimostrative (il rovescia-
menlo delle urne, il lancio di 
alcune tavolette di legno con
tro il presidenle del Senato, 
Meuccio Ruini, esecutore ma
teriale del colpo di mano con 
cui la legge fu infine varutu, 
violando ogni regola) non si 
ridusse mai a una forma di 
disperata autodifesa. Fu lo 
scontro piii lungo, piu dram-
matico, piii appassionante che 
si sia svolto nelle aide del 
Parlamento italiano (si pud 
trovare un parallelo nella bat-
taglia contro I'adesione al Pal-
to Atlantico) ma la sua chiave 
politica fu I'uso intelligente di 
tutti gli strumenti regolamen-
tari come leve per una grande 
mobilitazione popolare. Altro 
che « filibustering » america-
no. Montecitorio e Palazzo 
Madama furono i punti di ir-
radiazione di una iniziativa 
politica di massa che riusci 
a intrecciare la lotta per la 
salvaguardia del sistema costi-
tuzionale alia protesta sociale 
acutissima durante tutti gli 
anni del centrismo. 

La baitaglia fu combattuta 
sempre all'attacco. 11 clima 
del 18 aprile fu ribaltato. La 

legislatura eletta nel fosco cli
ma della guerra fredda e di 
un anticomunismo esasperato 
tramontb in una gigantesca 
tempesta politica che prean-
nunciava Valba di tempi 
nuovi. 

La campagna elettorale fu 
accanitissima, senza esclusio-
ne di colpi, interamente segna-
ta da un paradosso politico: la 
inversione delle parti tra i ne-
mici presunti ed effett'wi della 
democrazia. Le resfali del for-
malismo costiluzionale tenia-
vano di scalzare i principi co-
stitutivi del sistema rappre-
sentativo e a questo fine usa-
vano tutti i mezzi del potere 
statale. Scese apertamente in 
campo anche I'ambasciatrice 
americana, Clara Booth Luce. 
All'opposto, il movimento ope
raio, in cui pure non manca-
vano allora talune incertezze 
sulla prospettiva strategica. 
non fu indotto da questa vl-
cenda a compiacersi stcril-
mente per la dimostrata ipo-
crista delle isUtuzioni borghr-
si e del loro personale poli
tico. Al contrario, la lotta con
tro la legge truffa divento una 
dimostrazione « ante lilteram* 
della originalita della < via 
ifaliana >. Fu una sorta dt 
€ controcorso » di diritto costi-
tuzionale con milioni di prota
gonist'!, fu la piii ampia dtmu-
strazione dcll'impossibilita di 
far vivere una democrazia 
contro il movimento operato. 
una conlesa drammatica Ira 
gli organizzatori di una sn-
praffazione e chi vi si oppo-
neva, tra la forza massiccia 
del potere pubblico e la forza 
della ragione fondata sull'ap-
porto di innumerevoli energie 
popolari esaltate da un'ansia 
febbrile. 

Migliaia 
di scioperi 

Nella baitaglia ebbero lihe-
TO corso il pathos, Vinventiva 
politica, ma anche il gusto 
della beffa. La nostra propa
ganda ebbe la felice trovata 
dei € forchettoni >. Non era 
uno scherzo estemporaneo ma 
Vinluizione — espressa in gu-
stosi manifesti — della dtla-
gante insoffcrenza per le trap-
pe Tubcrie dei gerarchi de-
mocristiani. Alia propaganda 
avversaria (la celebre SPES 
di Giorgio Tupini) capitd Vin-
fortunio della c mostra del-
I'al di la*: nelle gigantogra-
Jie di *schiavi dell'inferno 
orientate* si erano ricono-
sciutl ttmplici cittadini ro-

mani fotografati a caso, 
e questo diede il via alio 
limascheramento di altri falsi 
gabellati come « documenti ri-
gorosamente controllati». Ma 
e certo che I'insuccesso fu fa-
vorito dal declinare della 
guerra fredda e dai primi sin-
tomi della dislensione. 

Contro la legge truffa si fe-
cero migliaia di scioperi, di 
dimoslrazioni, di lolte di slra-
da, ma la fantasia popolare 
si scateno anche sulle burle: 
a Viterbo un comizio di Go-
nella fu rovinato dall'innalzar-
si di una grande forchetta di 
cartapesta appesa a un grap-
polo di palloncini; a Palermo, 
in piazza Politeama, un nugo-
lo di topi sparse il panico tra 
i <zfansi> di Amintore Fan-
fa ni. 

E le desire? E' V obiezione 
superstite dei pochi nosialgi-
ci della legge truffa. A impe-
dirne lo scatto contribuirono 
infatti anche i voti delle de
sire. Ma a parte il fatto che 
le convergenze « in negativo » 
hanno carattere casuale e non 
possono essere confuse con le 
convergenze «in positivo» 
(che continuano a segnare i 
rapporti tra DC e desire) Vo-
biezione stravolge il dato po
litico essenziale del voto di 
vent'anni fa. 11 riflusso a de
stra dei stiffragi monarch'tci e 
fascisti era gia awenuto pri
ma del 7 giugnn, nelle ammi-
nistrative del 195W52, ed era 
stato calcolato dagli autori 
della legge. IM novita impre-
vista e decisiva fu lo sposta
mento a sinistra di oltre un 
milione di elettori fino allora 
collocati nell'area centrista. 
Questo sconvolse i piani e 
provocb il fallimento della 
truffa. 

1 quattro partiti apparenlali 
(DC, PSDI, PLI e PR1) ot-
tennero il 49,85c/c, 57 mila voti 
meno del necessario. 11 risul-
tato fu incerto fino all'ulfi-
mo. II Viminale forniva dati 
scarsi, tradendo cosi il profi-
larsi di un risultato deluden-
te per i governativi. 11 ritar-
do accreditb il timore di un 
grosso tentativo di broglio. 
Ricordo la frase di un com
pagno: c im-ece di darci i ri-
sultati, Scelba sta aggiungen-
do voti agli apparentati >. E 
la risposta di Pajetta: c Se 
mai. li sta togliendo perche 
per pochi voti non pub per-
mettersi di vincere >. In quelle 
ore, l'< Unifd > stampb una 
edizione slraordinaria — Virata 
in poche copie perche fosse 
lelta subito al Viminale — nel
la quale si avanzava esplicita-
mente Vinlerrogalivo che il 
governo stesse manipolando i 
risultati. Una leggenda vuole 
che a quella trovata audace 
si debba lo scioglimento del 
dramma e Vannuncio ufficia-
le. Ma le cose non stanno co
si. A tagliare la testa al toro 
fu la constatazione, fatta in 
un vertice tra De Gasperi, 
Piccioni, Saragat, Pacciardi e 
Scelba, che se si fosse fatta 
scaltare la legge truffa, la 
DC con il suo 40 ft dei voti, 
avrebbe ottenuto da sola \a 
maggioranza assoluta dei seg
gi (esattamente quel die gli 
oppositori erano andati dicen-
do durante la campagna elet
torale). Tale risultato i « mi-
nori * non potevano soppor-
tarlo e lo scudo crociato non 
poteca imporlo. Per questo il 
governo si arrese all'eviden-
za delle cifre: mancavano 57 
mila voti e fu necessario con-
fessarlo. 

Chissa se oggi, al congres-
so della DC, qualcuno si ri-
cordera di questa data davve-
TO storica che stronco il centri
smo e segno la fine politica 
del suo «leader >. Tra i tanti 
omaggi a De Gasperi ci pia-
ccrebbc sentir ricordare una 
sua peculiarita inimilata: d il 
solo statista democristiano che 
non sia riuscito a sopravvive-
re a una sconfitta elettorale 
e politico. 

Aniello Coppola 

La mostra 
di Chagall 

visitata dalla 
delegazione del 

PCI in URSS 

MOSCA, 6 
(c, b.) La delegazione cultu-

rale del PCI che si trova a 
Mosca, ha visitato oggi — ac-
compagnata dai compagni 
Sciauro. responsabile della 
Sezione culturale del CC del 
PCUS, Kamscialov della Se
zione culturale, e Smirnov 
della Sezione esteri — la mo
stra di Marc Chagall inaugu-
rata ieri alia Galleria Tretia-
kov. 

Durante la visits il compa
gno Guttuso ci ha dichiarato: 
« E' inutile dire che la mostra 
di Chagall nella Galleria Tre-
tiakov. tempio dell'arte russa 
e sovietica. testimonia l'aper-
tura che in tanti campi si fe 
constatata. Per me e stato so-
prattutto importante rivedere 
i tre quadri e gli acquerelll 
che erano gia proprieta della 
Galleria e che, tenuti in per
fetto stato di conservazione, 
sono oggi offerti alio sguardo 
del pubblico sovietico. La se
rie di litografie, dono dell'ar-
tista alio Stato sovietico, co-
stituira anch'essa una sorpre-
sa. Dell'importanza e dell'ln-
teresse di questa mostra — ha 
concluso Guttuso — testimo
nia la grande folia di visita
tori che dal momento della 
apertura si accalca ai cancel-
In). 

PARIGI, 6 
II 7 luglio verra inaugurate 

a Nizzs un museo, apposita-
mente costruito, riservato alle 
opere di Marc Chagall. E' la 
prima volta che in Francla 
viene dedicato un museo ad 
un artista vivente. 

Da Gian Carlo Pajetta 

e Luciano De Pascalis 

Presentato 
a Roma 
il libro 

di Corvalan 

II segretario generate del 
PC cileno, Luis Corvalan, ha 
conversato per 27 ore, in va-
rie occasioni, con il giomali-
sta e scrittore Eduardo La-
barca. Le conversazioni han
no spaziato su tutti i proble-
mi politici, sia pratici, sia teo-
rici, sul passato, sul presente 
e sul futuro del Cite. dell'A-
merica Latina e del mondo. 
Registrate su nastro, si sono 
trasformate in un libro agile, 
ben costruito, stimolante, pub-
blicato prima in spagnolo a 

Santiago, ora in italiano («Con-
versando con Corvalan», con 
una prefazione di Renato San-
dri, Napoleone editore, pp. 220, 
L. 1.800), che martedi sera 
Luciano De Pascalis e Gian 
Carlo Pajetta hanno presenta
to al pubblico nella libreria 
Remo Croce, in Roma. 

Con grande semplicita e pa-
catezza, con un linguaggio pia
no, sobrio, spoglio di ogni re-
torica, Corvalan risponde al
le domande. obiezioni, interru-
zioni polemiche che Labaroa 
gli rivolge. 

Corvalan non si sottrae a 
nessuna questione, neanche 
a quelle piu scottanti che tal-
volta Labarca gli pone in tr»-
ste di «awocat© del diavo-
lo »: rapporti fra PC e PS, che 
non sono stati sempre buoni. 
ne sempre facili; fra Unit* 
Popolare e la DC, che oggi si 
allinea alia destra piu retriva 
ed eversiva, in un furibondo 
attacco al governo popolare, 
ma nella quale Corvalan te-
nscemente continua a ricer-
care quelle forze che posso
no ancora essere recuperate 
alia battaglia democratica e 
antimperialista; fra Unita Po
polare e gli estremisti di « ul-
tra-sinistra»; fra governo ed 
esercito; fra partiti di ispira-
zione marxista e clero cstto-
lico; fra PC cileno e Unione 
Sovietica. 

Colpisce in particolare il co-
raggio con cui Corvalan evita 
di ricorrere, come pure a-
vrebbe il diritto di fare, alle 
cause obiettive e storiche 
(sottosviluppo, colonialismo e 
neo-colonialismo) per giustifi-
care te piu acute difficolta 
politiche o economiche con 
cui il governo popolare si 
scontra, preferendo porre, au-
tocriticamente Taccento su-
gli errori del Partito e delle 
altre forze di sinistra. 

Sincerita e schiettezza ca-
ratterizzano tutto il libra. 
da cui la personalita di Cor
valan balza viva ed umana 
(« Mi piace stare con mia mo-
glie e i miei figli„. No. Non 
mi sente vecchio, il che non 
vuol dire che gli anni non 
lncomincino a pesare fisica-
mente™*); una figura com-
battiva, modesta e forte come 
il partite di cui ha assunto 
la direzione, costruito dura-
mente in mezzo secolo di a-
spre battaglie ed Infine balza-
to sulla scena mondiale. co
me asse portante di quefta 
— da awersart e sostenito-
ri — ch*> e stata ormai chla-
mata la via cllena al m-
cialism* ' 
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