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II convegno del PCI sui centri storici 

LA LOTTA 
PER LA CITTA 
Vi sono forze da opporre alia speculazione: cio che piu confa e che il movimenlo 
sappia far leva sugli interessi popolari minacciafi dalle trasformazioni capifalisliche 
e investire fufto il fessuto delle autonomic locali e degli isliluli democratic! 

In tutte le grandi citta ita-
liane le forze della specula* 
zione immobiliare tendono 
sempre piu a scegliere, co
me terreno d'operazione, 
quello costltuito dai centri 
storici e dai quartieri cen-
trali. Dovunque si registra-
no iniziative per la « ristrut-
turazione» del patrimonio 
edilizio esistente, per la de-
molizione e ricostruzione di 
complessi edilizi costruiti 
venti o cinquanta o cento 
anni fa, per la trasformazio-
ne di quartieri popolari in 
centri di residenza privile-
giata o in zone destinate a 
banche, uffici, attivita dire-
zionali. II degrado delle par
ti piu antiche delle citta e 
l'espulsione dei ceti piu po
polari (con la lusinga della 
« buonuscita » o l'arnia del-
lo sfratto) sono le tappe 
preliminari dell'operazione; 
lo snaturaraento ambienta-
le, sociale ed economico dei 
centri storici ne e la conse-
guenza. 

Questa, in sintesi, la dia-
gnosi che e emersa dai Con
vegno nazionale indetto dai 
Partito a Venezia — nel 
quadro delle manifestazioni 
per il Festival dell* Unita — 
sul tema « Casa, esodo, oc-
cupazione: il PCI per una 
diversa politica dell'abita-
zione nei centri urbani ». E' 
stato un incontro esaltante 
per l'attenzione e l'intelli-
genza con cui e stato segui-
to dai partecipanti, assiepa-
ti nell'aula magna dell'Isti-
tuto universitario di archi-
tettura. Una folia soprattut-
to di giovani, che non per-
deva una battuta dei nume-
rosi interventi e dimostra-
va il grande interesse delle 
nuove leve dell'architettura 
e dell'urbanistica, degli am-
ministratori locali, dei qua-
dri politici e sindacali per 
le tendenze che si stanno 
manifestando nelP« uso ca-
pitalistico della citta » e per 
le risposte che a tali ten-
denze i comunisti avan-
zano. 

I prezzi 
in aumento 
Gia nella prima delle re-

lazioni introduttive il com-
pagno Cervellati, assessore 
aH'edilizia popolare di Bo
logna, aveva posto con for-
za l'accento su un aspetto 
del problema della casa che 
bisogna cogliere fino in fon-
do se si vogliono contrasta-
re gli indirizzi del capitali-
smo monopolistico e se si 
vuol fare una politica nel-
l'interesse della classe lavo-
ratrice. In Italia, ha detto 
Cervellati, aumenta vertigi-
nosamente il numero delle 
nuove costruzioni (37 milio-
ni di stanze per 47,5 milioni 
di abitanti nel *51; 63 mi
lioni di stanze per 54 milio
ni di abitanti nel '71); cre-
scono a vista d'occhio le 
periferie delle citta, ma 
« contemporaneamente i 
prezzi delle aree, delle co
struzioni e degli affitti au-
mentano paurosamente sen-
za pause e senza crisi >. 

II nostro sistema economi
co tende a gonfiare a dismi-
sura l'investimento nell'edi-
lizia, sicche «si sono co
struite molte piu case di 
quanto sarebbe stato ragio-
nevole e necessario», men-
tre « continua a crescere la 
domanda di alloggi a basso 
eosto». Ma se fino a oggi 
1'attivita della speculazione 
immobiliare si e indirizzata 
soprattutto verso le zone di 
espansione, oggi (anche per 
i nuovi strumenti legislativi 
che consentono di combatte-
re la rendita nelle aree di 
nuovo insediamento) le 
grandi imprese e le grandi 
finanziarie tendono a inve
stire i centri storici e i 
quartieri centrali. . 

Tutti gli interventi hanno 
confermato l'esattezza di 
questa analisi. Non ha senso 
preoccuparsi e lottare per-
che vengano costruite nuo
ve case, sia pure a buon 
xnercato, se contemporanea
mente non si attua una poli
tica capace di evitare l'eso-
do dai centri storici, la pre-
sa della speculazione sulle 
xone gia costruite, lo spre-
eo assurdo delle risorse de-
rivante daH'abbandcno del 
patrimonio edilizio esistente 
o dai la sua utilizzazione per 
attivita socialmente non ne-
eessarie o per fruizioni pri-
vilegiate: una politica, in
somnia, che affermi nel con-
creto il diritto dei lavorato-
ri e dei ceti popolari a es-
sere utenti della citta nel 
suo insieme 

In tutle le grandi citta ita-
liane. d'altra parte, nume-
rosi episodi di lotta unitaria 
e di massa dimostrano 
quanta sia viva la combatti-
vita dei cittadini minacciati 
dallo sfratto e dall'espulsio-
ne piu o mcno forzosa: a Mi-
lano come a Roma, a Torino 
fome ad Ancona, a Savona 
SjsjBM * Venezia (lo hanno 

ricordato i compagni Sacco-
ni, Nicolini, Bernstein, No-
varese, Piazzoni, Moras, 
Gianquinto e altri), la mobi-
litazione popolare ha per-
messo di contrastare nume-
rose iniziative dell'awersa-
rio e ha rivelato un poten-
ziale di lotta insospettato. E 
la classe operaia (come 
hanno sottolineato i compa
gni sindacalisti Trevisan ed 
Elena Fontanari) ha dimo-
strato di saper svolgere in 
pieno il suo ruolo sul nuo
vo terreno determinato dal-
la spinta per le riforme. 

E' nel quadro di questo 
scontro che deve essere col-
locato il problema specifico 
dei centri storici, evitando 
di ripetere l'errore di quan-
ti hanno voluto fame un 
problema a se, isolato dai 
piu generale contesto delle 
trasformazioni del territorio 
e della citta. Nella valuta-
zione del fabbisogno di al
loggi e nella conseguente 
ripartizione delle risorse si 
deve seguire una logica uni
taria. Occorre ricordare che 
limitarsi a prevedere la rea-
lizzazione di nuovi quartieri 
la dove oggi piu accentuato 
si manifesta il fabbisogno 
significa contribuire ad ac-
crescere gli squilibri terri-
toriali, la congestione delle 
aree metropolitane, l'abban-
dono del resto del paese. 
Occorre quindi prevedere 
investimenti massicci anche 
per la riqualificazione urba-
nistica ed edilizia del patri
monio edilizio esistente: so
prattutto nei centri storici, 
la dove piu accentuato e il 
loro degrado e piu intensa 
la minaccia della specula
zione. 

Ne basta porsi, per i cen
tri storici, il problema della 
conservazione dei ceti so-
ciali tradizionali; occorre af-
frontare il problema della 
loro vitalita economica, del 
loro ruolo produttivo, di un 
rinnovamento delle funzioni 
che sia compatibile con le 
antiche strutture fisiche e 
ambientali, ma consenta di 
riviverle al livello delle esi-
genze attuali. Su questo te
ma il dibattito ha registrato 
posizioni non sempre con-
cordanti, in cui peraltro si 
e rivelata una «ricerca a 
piu voci > (espressa in par-
ticolare da alcuni docenti 
dell'Istituto di architettura 
di Venezia: Manieri Elia, 
Tafuri, De Carlo, Samona, 
Panella, Berlanda, Gabriel-
li, Indovina) di grande inte
resse: una ricerca di cui gli 
atti del convegno, di pros-
sima pubblicazione, daran-
no una testimonianza ben 
piu complete di quella che 
e possibile rendere in que-
ste note. 

Strumenti 
nuovi 

Le forze della speculazio
ne incalzano, le forze anta-
goniste mobilitabili per re-
sistere all'offensiva e passa-
re al contrattacco ci sono: 
ma quali strumenti sono uti-
lizzabili? Quali bisogna for-
giare per andare avanti? 
Anche su questo punto, non 
sono mancate le indicazioni 
sulle possibility offerte da-
gli strumenti legislativi esi-
slenti: l'esperienza di Bolo
gna, ad esempio, e quella di 
Pesaro. Ma occorrono certa-
mente nuove leggi; non 
c leggi speciali » per questo 
o quel centro storico, ne 
leggi che si limitino a vede-
re il problema del risana-
mento dei centri storici iso-
landoli dai contesto dell'as-
setto urbano e territoriale. 

Una critica specifica, pun-
tuale, documentata e stata 
svolta in particolare sulla 
legge speciale per Venezia, 
nella seconda relazione in-
troduttiva preparata dai 
compagni Lombardi, Pini e 
Stefania Potenza. Una legge, 
quella per Venezia, contra-
stata nel suo processo for-
mativo, ambigua e contrad-
dittoria nelle sue norme, 
che danno spazio sia alia 
speculazione che all'iniziati-
va delle forze popolari. Una 
legge che, a seconda della 
gestione che ne verra fatta, 
potra giocare in un senso o 
in quello completamente 
opposto (ed e questo, ha 
osservato il compagno Car-
rassi nel concludere il con
vegno, un dato caratteristi-
co delle leggi che vengono 
alia luce in questo mo
menta). 

Occorrono dunque stru
menti nuovi; il Comune de
ve essere posto in grado di 
intervenire incisivamente 
nelle trasformazioni del pa
trimonio edilizio, con finan-
ziamenti e con poteri che 
consentano di contrastare il 
passo alia speculazione. La 
strada maestra — ha detto 
Cervellati e hanno ribadito 
tutti gli intervenuti — e 
quella dell'esproprio. E se 
in determinate situazioni 
resproprio pud ttsser* so* 

cialmente ingiusto, se poi 
per converso esistono ade-
guate garanzie politiche sul 
rispetto da parte dei privati 
delle condizioni poste dalle 
amministrazioni democrati-
che, all or a si sperimenti la 
soluzione delle, convenzioni, 
degli accordi con i privati. 
impegrtando questi ultimi a 
eseguire i progetti del Co
mune, e a praticare prezzi 
di vendita e canoni di af-
fitto da cui sia esclusa la 
componente della rendita 
fondiaria ed edilizia. Certo 
e comunque — ha osservato 
Carrassi nelle conclusioni 
— che occorre tener conto 
della grande varieta delle 
situazioni sociali e politiche, 
e non generalizzare troppo 
precipitosamente soluzioni 
che possono andar bene in 
una citta ma essere vanifi-
cate in un'altra. 

La riforma 
urbanistica 

Numerosi compagni han
no espresso preoccupazioni 
per una politica che si limi-
ti a incidere in alcune por-
zioni della citta. Se cosl si 
facesse, le iniziative della 
speculazione verrebbero di 
fatto esaltate fuori dalle 
« isole » oggetto delFinter-

vento pubblico, e quest'ulti-
mo anzi svolgerebbe, nella 
citta costruita, la stessa fun-
zione di incentivo della spe
culazione che ha tradizional-
mente svolto nelle periferie 
urbane (basta guardare che 
cosa e successo attorno ai 
quartieri INA Casa). La no
stra iniziativa per i centri 
storici e i vecchi quartieri 
deve quindi collegarsi stret-
tamente alia battaglia gene-
rale per la riforma urbani
stica e per l'equo canone. 
D'altronde, le scadenze del 
30 novembre (decadenza 
dei vincoli dei PRG) e del 
31 dicembre (decadenza del 
blocco dei fitti e dei con-
tratti) impongono di affron-
tare energicamente entram-
bi i problemi,"* Ai faggiun-
gere l'obiettivo di un regi
me unico degli immobili 
che, generalizzando gli 
aspetti piu positivi della 
legge per la casa, non rico-
nosca la rendita e attribui-
sca all'ente locale il diritto 
di edificare e la potesta di 
controllare i fitti e i prezzi 
di vendita. 

Quali che siano comunque 
le modifiche legislative che 
si riusciranno a strappare, 
cio che piu conta (ha os
servato il compagno Stefani-
ni sindaco di Pesaro e ha 
sottolineato Carrassi nelle 
conclusioni) e la capacita 
del movimento e delle sue 
avanguardie di pesare nella 
realta, di far leva sugli in
teressi popolari minacciati 
dalle trasformazioni capita-
listiche, di investire con for-
za il tessuto delle autono
mic locali e degli istituti 
della democrazia. « Parteci-
pazione e lotta politica >, ha 
detto Stefanini; occorre — 
ha detto Carrassi — che le 
analisi corrette, le soluzioni 
giuste, le proposte convin-
centi non restino nel chiu-
so delle aule dei seminari e 
dei laboratori universitari, 
ma escano nella citta, nutra-
no le lotte popolari, trovi-
no uno sbocco politico coin-
volgendo i consign di quar-
tiere, i comuni, le assem-
blee regionali. 

Edoardo Salzano 

Intervista con il compagno Miyamoto, Segretario del Partito comunista 

flappou: una poBOca w r unita 
Le nuove prospettive aperte dall'affermazkme elettorale e i successi di una linea che sollecila i partiffi d'opposizlone a una lotta 
comune - La battaglia di massa che ha permesso di respingere la legge-lruffa del primo ministro Tanaka - Drfesa della democrazia, 
denuncia del miiifarismo, azione per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, punti fondamentali della piattaforma politica 

Una nuova fase politica, ca-
ratterizzata da un rllanclo de
gli sforzi per l'unita del par-
titi d'opposizlone su una piat
taforma conseguente e da 
grandi lotte di massa si e 
aperta in Giappone dqjpo le 
elezionl dello scorso dicem
bre, che hanno vlsto il Par
tito comunista affermarsl co« 
me autentico antagonista del 
governo conservatore sul pia
no nazionale. II tentativo del 
primo ministro Tanaka di 
puntellare le posizioni del 
partito di governo con una 
«legge-truffa» elettorale sot-
tolinea implicitamente la por-
tata dei mutamentl in atto 
nel paese, che potrebbero ave-
re sbocchi signiflcatlvi nelle 
elezioni dell'anno prossimo 
per il Senato. 

Abblamo chlesto al compa
gno Miyamoto, segretario ge
nerale del PC, un gludizio 
sulla situazione, con partico
lare riguardo alia lotta con-
tro la «legge-truffa» di Ta
naka, e sulle prospettive. 

— Qual e il significato 
dell'esperienza di lotta uni
taria avviata tra i partiti 
della opposizione? E' pos
sibile tracciarne un primo 
bilancio? 

Nello scorso maggio si e 
sviluppata in Giappone una 
dura lotta politica, di impor-
tanza storica, tra il governo 
liberal-democratico e le forze 
democratiche sulla questione 
del sistema elettorale. Le for
ze democratiche, agendo uni
te, hanno assestato un duro 
colpo al tentativo di tipo fa-
scista delle forze dominant!. 

II governo Tanaka ha ten-
tato improvvisamente di sotto-
porre al parlamento un pro-
getto di legge inteso a sostl-
tuire all'attuale sistema del 
collegi elettorali di media 
grandezza un sistema, assai 
peggiore per l'opposizione, di 
« piccoli collegi». DI tale pro-
getto, il governo non aveva 
mai fatto menzione, ne nelle 
sue dichiarazioni pre-elettora-
li, ne nel programma espo-
sto aU'inizio dell'attuale legi
slature. Questo progetto di ti
po fascista, che mirava prati-
camente a stabilire la ditta-
tura dl un solo partito, avreb-
be consentito al liberal-demo-
cratici di monopolizzare, con 
una percentuale pari al 48 
per cento ottenuto nello scor
so dicembre, circa il 79 per 
cento dei seggi complessivi 
della Camera. Con Tattuale si
stema elettorale questa per-
cerituale- aveva'-gii '.ton&rttl'-
to loro di attribuirsi U 58 
per cento circa dei seggi. Se 
fosse stata adottata la pro-
porzionale con colleglo unico 
nazionale, essi avrebbero avu-
to naturalmente meno del cin
quanta per cento del seggi. 

I « piceoli 
collegi» 

La direzione del nostro par
tita ha fatto immediatamen-
te appello alle larghe mas
se popolari per una lotta de-
clsa contro questo tentativo. 
Abbiamo sottolineato la ne
cessity di una prolungata lot
ta unitaria contro il sistema 
del a piccoli collegi » e abbia
mo preso speciali misure per 
preparare questa lotta. costl-
tuendo presso il Comitato cen-
trale un apposito stato mag-
giore di lotta da me presiedu-
to. In questo modo 11 partito 
metteva In moto una gran
de iniziativa politica. Azioni 
di massa si sono sviluppate 
cosl rapidamente che gia il 
15 maggio si poteva svolge
re una gtornata nazionale uni
taria, con una serie di riven-
dicazioni immediate, come la 
eliminazione di tutte le basi 
militari americane in Giappo
ne, l'opposizione al quarto bi
lancio nazionale della difesa, 
la lotta contro 11 progetto dl 
legge per 1'aumento delle ta
riffe ferroviarie, oltre. natu
ralmente. alia liquidazione del 
progetto per i a piccoli col
legi». A qupsta gtornata di 
azione hanno parteclpato i 
partiti comunista e sociallsta 

TOKIO — Una manifestazione contro la legge-truffa elettorale 

(e, per la prima volta, il Ko-
'meito, con la sua tradizione 
di partito religloso. 

Alia sola manifestazione di 
Tokio hanno partecipato ol
tre centomila persone e oltre 
seicentomila hanno partecipa
to, in tutto il Giappone, ad 
analoghe manifestazioni. II 
Sohyo, una delle centrali sin
dacali nazionall. ha declso uno 
sciopero generale contro i . 

:« piccoli collegi». Strati estr«-': 
mamente larghl, comprest ret- -
tori ' e professor! universita
ri, artlsti, ecc, hanno manl-
festato la loro opposizione al
ia legge elettorale reaziona-
ria. II 17 maggio e stato for-
mato un consiglio di collega-
mento tra duecentotrentatre 
organizzazioni, comprest il 
PC, 11 PS e a Komelto (cir
ca quattordlcl milioni dl per
sone), per opporsi al siste
ma dei « piccoli collegi». An
che a livello locale hanno 
presto acquistato consistenza 
comitati unltari di un ampio 
arco dl organizzazioni demo
cratiche. Dato il poco tempo 
a disposizione per 1'organiz-
zazione e 11 numero del parte
cipanti alia lotta unitaria pos-
slamo dire che questa lotta 
ha avuto dimensioni anche 
piu ampie dl quella condotta 
nel 1970 contro la revisione 
reazlonaria del trattato di al-
leanza militare nippo-america-
no. Anche in parlamento, i 
quattro partiti di opposizione 
— comunista, soclalista, Ko-
meito e socialdemocratlco — 
si sono battuti di comune ac-
cordo chiedendo al governo 
11 ritiro del progetto eletto
rale di tipo fascista e hanno 
per un certo periodo comple
tamente bloccato t dibattiti 
parlamentari. boicottandoll. 

Inline, la generaiizzazlone 
della lotta e le critiche del-
1'opinlone pubblica hanno co-
stretto il governo a dichlara-
re che non avrebbe presen-
tato il progetto nel corso del
l'attuale legislatura. Cosl le 
forze democratiche hanno con-
quistato una grande vittoria 
nella fase iniziale della lot
ta, anche se U primo mini

stro Tanaka continua a pro-
clamare l'intento di modifi-
care in peggio 11 sistema elet
torale. E' quindi necessario 
continuare a svlluppare la lot
ta unitaria. Il nostro partito 
e gli altri partiti d'opposizlo
ne stanno facendo appello al 
popolo per 11 rovesciamento 
del governo Tanaka, per col-
pire alia radice il tentativo 
reazionario di revisione del 
elstema: elettorale.,-.-r . -v 

— Come valatate i risul-
tati ottenuti? 

L'esperienza di questa lot
ta ci consente dl mettere in 
rllievo i seguenti punti. 
• innanzi tutto, le forze de
mocratiche glapponesi dispon-
gono dl grandi energle per 
la lotta contro un attacco dl 
sorpresa dl tipo fascista da 
parte delle forze dominant! e, 
nello stesso tempo, sono in 
grado di accrescere queste 
energie rapidamente, in un 
breve periodo dl tempo. Alia 
base dl questo fatto b l'accu-
mulazlone di malcontento e dl 
rabbia della classe lavoratri-
ce e dl altri larghl strati po
polari dl fronte ai perlcoli 
della rovlna della vita nazio
nale e della plena rinasclta 
del mllltarlsmo, che sono en-
trambi accentuati dai malgo-
vemo di Tanaka. 

Nel corso di questa lotta, 
il PC ha svolto alia lettera 
il ruolo di un partito d'avan-
guardia. Alllnizio della lotta 
tutti gli altri partiti d'oppo
sizlone, sottovalutavano le in-
tenzionl del primo ministro 
Tanaka. II nostro partito, in-
vece, ha costantemente am-
monlto che il primo ministro 
Tanaka stava tentando di im-
porre con la forza 11 proget
to fascista. La campagna del 
nostro giomale e i suoi ap-
pelli all'azione di massa con
tro questo tentativo non han
no conoscluto soste. II nostra 
partito ha sempre sottolinea
to che l'obiettivo immediate 
della lotta unitaria era di far 
fallire lo stesso tentativo di 
portare in discussione in Par
lamento il progetto, e non di 

LA GRANDE MOSTRA ALLESTITA ALLA VILLA RE ALE DI MONZ A 

Trent'anni di pittura in Lombardia 
Un panorama delle ricerche piu significative della seconda e ferza generazione del 900 - Da «Correnfe» alia nuova 
ffigurazione confemporanea - 80 arfistt e 250 opere ndla rassegna promossa dalla Region* e dai Comune di Monia 

Qual e 11 significato della 
grande mostra di pittura che 
la Rcgione Lombardia e il 
Comune di Monza hanno al-
lestito nella splendida Villa 
Reale di Monza, futura sede 
della Regione? Una prima 
considerazione pos'.tiva di ca 
rattere generale che pud es
sere fatta e raffermazione 
di un principio dt lnforma-
zione generale da parte dei-
I'organismo reglonale, in que
sta sua prima «uscita» pub
blica in materia culturaje e 
artistica. Non si e voluto 
porre, infatti, l'ente pubbli
co in posizione subordinate 
alle scelte cd alle ragiom del 
mercato privato e del colte 
zionismo, come semplice me
mento di amphficaz.one e di 
avaJIo di singole «scoper 
te» o nvalutaztoni, ma si e 
individuato. nella politica cui 
turale reglonale. uno degli 
ambiti specifici di informa-
zione generale suU'arte e sul
le sue vicende, una delle se-
dl pecullari a cui affidare 
l'bicontro permanente e fnrt-
tuoso tra le diverse ricerche 
eeprewlv© • ]m piu larghe 

masse di cittadini. 
La rassegna, il cui titolo 

esatto e «Pittura in Lombar
dia, '45/73». e stata curata 
dai cntici Gianfranco Bra 
no, Mario De Micheli e Ro
berto Tassi, con la parted 
pazione di 80 artisti e 250 
opere. 

II percorso della mostra e 
stato suddivlso in sei Se-
zioni: «Situazione 1945/50* 
che riferisce il clima di ri
cerca pittorica all'indomani 
della Resistenza; «Materia e 
strutturan sulle scelte che 
sono venute precisandosi in-
torno al *50; «L'esperienza 
realista »; « La matrice dada 
e surreale »; « La ricerca sul-
1'immagine: natura spazio e 
immagini oggettive e fanta-
stiche*. ovvero il dipinto co 
me Iuogo di verifica della 
esperienza che, in taluni ar
tisti, e percorsa da motlva-
zioni di carattere piu reclsa-
mente formate ed in altri, 
invece, si caxica di contenuti 
e significati piu espllcltamente 
ideologic^; kifine Ik •Ricer
ca epazjftfo • ooncettcMle», 
cba donqnwnU to xtoarcte 41 

questi ultimi annl. 
Si tratta, come si vede, di 

un lavoro non pxivo di diffi-
colta e di un discorso che 
non ha rifuggito l'approfon 
dimento. 1'mdagine esatta e 
metodica. Circa trenta anni 
di fatti piUorici e di corri-
spondenti atteggiamenti cultu 
rali emergono nelle loro di-
stinzionL nei loro vari orienta 
menti ideologici Emerge an 
che con ricca pertinenza 
ui^ «storia nella storia » cioe 
a iungo. comp!esso itinera-
rk) di un linguagglo espres-
sivo vivo per 1'adesione alle 
autentiche ragloni della real
ta, di laj-ga e non aristocra 
tica comuntcazione II linguag 
gio, va!e a dire, che parte 
dai momenti di «Corrente» 
e dall'impegno del Reallsmo 
per giungere fino ai nostri 
giorni 

Gli autorl rappresentatl so
no della seconda. e terza ge
nerazione del "900 e, seppure 
non tutti lombardi, la loro 
presenza, e stata determinata 
in base a«U eflettivi e verifl-
cabHI ]e«mml con le dlvec-

cn* 

si sono svolte o hanno preso 
1'awio in Lombardia e so
prattutto a Milano. 

La dinamica dei vari acco-
stamenti e la scelta delle sin
gole opere. al di la dell'im-
mediata verifica sulle pareti. 
sono rese ancora piu chiare da 
una serie nutritissima di te
st i„ di materiali, di enuncia-
zioni e dichiarazioni program 
matiche raccolte sotto 11 ti
tolo cAntologla critica e do
cument! » ne] voluminoso ca-
talogo che accompagna la mo- , 
stra, e che ne ricalca la sud- j 
divislone per settori. Sono te- i 
stl di De Micheli, Guttuso. 
Birolli, Arcangeli. Russolt. e 
Testori. Valsecchi. Tassi, Bru
no, Tadini. Mucchi. Ceretti. 
Guerreschi. Romagnonl. Sas-
su, Treccani. OMvieri, Savi-
nio, Trini, Pagone. Pontana, 
Manzoni e Colombo 

La rassegna, che e gia stata 
vlsitata da un folto pubblico e 
da numerose scolaresche pro-
ventantl da molte citta lonv 
barde, si chiudera ftUa fine di 
giugno. 

Giorgio Sovoso 

rinviarla a dopo la discussio
ne parlamentare. II corso 
degli avvenimenti ha provato 
la correttezza deU'indicazione 
data dagli organl dirigenti del 
partito. 

In secondo luogo, attraver-
so questa esperienza la que
stione del fronte unito nel no
stra paese ha visto aprirsl 
una nuova .prospettlva. -La 
grande forza del movimento 
democratico .in Giappone e 
che trentacinqUe millohl-" di 
glapponesi — piu di un ter-
zo della popolazlone del pae
se — vivono, grazie al succes
so delle lotte unltarie, sotto 
organ! dl autogovemo locale 
progressistl, con la parteci-
pazione del nostro partito. La 
sua debolezza e che non si e 
potuto formare un fronte uni
to a livello nazionale. 

Battaglia 
antimperialista 

Nonostante la ricca espe
rienza acquislta nella lotta in 
vista dl questo obbiettivo e 
in quella del 1960 contro la 
revisione reazlonaria dell'al-
leanza militare nippo-america-
na, successivamente sono sor-
tl ostacoll di ogni genere. I 
principal! sono stati i seguen
ti: la corrente separatista, an-
ticomunista e socialdemocra-
tica di destra (rappresentata 
dai partito socialdemocratlco. 
che sostiene l'alleanza milita
re nippo-americana e conside-
ra il partito comunista come 
il suo pegglor nemico): la ri
cerca di un'unita d'azlone a 
tre fra 1 socialist!, il Komel
to e i socialdemocratici, cho 
vorrebbero isolare 11 PC; le 
manovre dei trotsldsti (si trat
ta di una piccola forza senza 
appoggio di massa, ma inco-
raggiata dalle forze anticomu-
nlste all'interno e all'estemo), 
che sabotano la formazlone 
dl un fronte con 11 PC; le 
pressioni dei dirigenti di alcu
ni sindacatl e centrali sinda
cali sulla base, a sostegno dl 
un partito politico particolare 
(il Sohyo appoggia solo il par
tito socialists e il Domei-Kai-
gi solo 11 partito socialdemo
cratlco) ; 1'anticomunlsmo di 
fondo a cui fanno riferimen-
to la politica e 11 program
ma comune, non solo del ti-
pico partito di destra social
democratlco, ma anche nel 
partito socialists, e nel Ko-
meito. 

Fin dai settimo congresso 
del partito, nel 1958, il no
stro partito ha sempre tenu-
to alta la bandiera del fron
te unito democratico naziona
le contro rimperialismo sta-
tunitense e contro i monopo-
li e ha fatto ogni sforzo per 
organlzzare e portare avanti 
azioni unitarie. A partire dai 
1971, esso ha fatto appello per 
riunire in un fronte unico tut
te le forze che possono coo-
perare al raggiungimento del 
tre seguenti obbiettivi irame-
diati: 1) lo scioglimento del 
legami del Giappone con l'al-
leanza militare nippo-ameri
cana e la promozione della 
neutralita giapponese; 2) la 
rottura con la politica basa-
ta sui grandi interessi com-
merciali e un governo che 
migliori le condizioni dl vi
ta del popolo; 3) l'opposizio
ne alia rinascita e al conso-
lidamento del militarismo e 
lotta per una svolta democra-
tica in Parlamento e per lo 
stabilimento della democrazia. 

La linea del Partito socia 
Iista non e sempre stata coe-
rente con questi obbiettivi, 
ma a partire dallo scorso an
no questo partito ha imboc-
cato la stessa direzione del 
nostro per quanto riguarda 
gli obbiettivi del fronte uni
to. n PS. pert), dlssentlva dal
le proposte avanzate a questo 
fine dai nostro partito e no-
tttava fl foo diMDW •optat-

tutto con questo punto: II PS 
mira alia collaborazione dei 
quattro partiti d'opposizlone 
e non a una lotta unitaria 
duratura — il fronte unito 
— con il solo PC. Teorica-
mente cio significava, in ul
tima analisi, che il PS riflu-
tava la collaborazione duratu
ra _ ora possibile delle larghe 

: forze' democratiche, compresl 
' il PC e'- il' PS, fino a quan-

do non si verlflcasse un cam-
blanSentd-della linea del par
tito socialdemocratlco. Perci6, 
il PC e il PS non erano riu-
scltl ad andare oltre le co-
siddette - «giornate di lotta 
unitarian, cioe manifestazioni 
e cortel comuni in giornate 
particolari. 

— In che modo le ele
zioni di dicembre hanno 
cambiato le cose? 

II rapporto di forze sulla 
questione del fronte unito e 
stato ampiamente modificato. 
Le elezioni, infatti, hanno tra-
sformato il nostro partito nel 
secondo partito di opposizio
ne, lasclando il Komeito e i 
socialdemocratici In terza e 

quarta posizione. Anche in par
lamento — per non parlare 
dell'azione di massa — e di-
ventato molto difficile discu-
tere l'unita d'azione tra 1 par
titi di opposizione senza 11 
nostro partito. E la linea an-
ticomunlsta dell'unlta d'azlo
ne tra socialist!, Komeito e 
socialdemocratici, con esclu-
sione del PC, ha fatto falli-
mento anche in parlamento; 
anche il partito socialdemo
cratlco di destra e stato co-
stretto 11 3 giugno scorso ad 
accettare l'idea di una lotta 

unitaria, limltatamente al par
lamento, del quattro partiti 
di opposizione, compreso il 
nostra, sui problem! fonda
mentali che riguardano la vi
ta nazionale, quali la que
stione dei rapporti yen - dol-
laro, o 11 blocco dell'aumen-
to delle taiiffe ferroviarie. E 
tutto cid per paura di esse
re isolato. 

Dopo la sconfitta elettora
le, il Komeito ha parzialmen-
te riveduto i suoi prlnclpi 
anticomunisti e si e awiclna-
to ai tre obbiettivi progres
sist!. Esso ha espresso il pun
to di vista che su alcune 
singole question! ci pud es
sere accordo di unita d'azio
ne con il partito comunista. 

Tuttavia, e caratteristico 
che sia il partito sociallsta sia 
11 Komeito non abbiano an
cora raggiunto 1'accordo per 
condurre consultazionl In vi
sta di una lotta unitaria du
ratura basata sul tre obbiet
tivi progressistl. Comunque, 
in segulto alia situazione di 
emergenza create dai proget
to elettorale fascista, entram-
bi 1 partiti hanno appoggla-
to una lotta unitaria dura
tura contro 11 progetto e, co
me abblamo detto prima, si 
e potuto formare un fronte 
unito molto largo che prose-
gue ora la sua attivita. Que
sto e un progresso positivo 
e importante che si e realiz-
zato nella nuova situazione. 

— Qnal e. In generale, la 
prospettiva per qnanto ri
guarda nnm svolta deOa po
litica nazionale? 

Negll ultimi dlecl annl la 
percentuale del partito libe
ral • democratico e scesa In 
ogni elezione ed e ora al li
vello del 40%, contro U 60% 
di prima. Cid e dovuto al cre-
scente malcontento popolare 
e alllndignazione per l'appog-
gio dato dai governo^ liberal-
democratico alia guerra di ag-
gressione americana nel Viet
nam, nonche alia plena rina
scita del militarismo, nel qua
dro della subordinaalone agli 
Stati DnitI, • lnfln* per aver 
imposto all* popolankn* aa-

crifici quali 1 bassi salarl, 
1'aumento del prezzi, 11 dlsa-
stro ecologlco e una politica 
dl compressione del benesse-
re nell'lnteresse di un a alta 
tasso di sviluppo» per 11 ca
pitate monopolistico. I risul-
tatl dl tale politica sono evi
dent! nell'lnflazione crescen-
te e nelle speculazionl terrie-
re Intraprese dai grande ca
pitate, che sono oggetto dl 
una grande discussione pub
blica. I partiti centrist! han
no continuato a tenere un at-
teggiamento di compromesso 
nei confront! della politica 
del partito liberal - democra
tico, in particolare della sua 
politica economica e finanzia-
ria e della sua politica del 
territorio basata sugli inte
ressi del grande capitate. Nol
le elezioni dl dicembre il par
tito liberal - democratico ha 
continuato a perdere consen-
si e anche 1 partiti centristl 
anticomunisti, il Komeito e 
il partito socialdemou*atico 
hanno subito una sconfitta. 
Al contrario, il PC, con la sua 
politica dl coerente e declso 
attacco nel confront! della po
litica del partito liberal demo
cratico, ha ottenuto un gran
de successo e 11 PS. che ha 
molte cose in comune con 
not sul tre obbiettivi pro
gressistl che abblamo sopra 
ricordato, - ha registrato alcu
ni progressi, Invertendo la 
tendenza -del passato -alia dl-
minuzlone dei. voti, anche se 
non ha potuto ottenere lo 
stesso numero di seggi avutl 
nelle precedenti elezioni ge-
nerall. 

Questi punti hanno dlmo-
strata la crescente attesa po
polare per una politica di ri
forme. Si prevede generalmen-
te che nelle elezioni senato
rial! che saranno tenute il 
prossimo anno il partito libe
ral democratico perdera, per 
la prima volta, la maggioran-
za. Cid signiflchera la fine 
del suo monopolio politico e 
l'inlzio di una nuova fase. 

I clrcoll dirigenti nippo -
americani guardano a questa 
situazione come a una seria 
crisi delle forze conservatrl-
cl e rafforzano la loro offen-
slva anticomunlsta per tenta-
re di frenare — questo e 11 
loro principale obbiettivo — 
l'avanzata del Partito comu
nista. 

della "destra 
I gruppi di destra, politi-

camente e ideologlcamente in-
coraggiatt dai clrcoll finanzia-
ri, e 11 partito liberal demo
cratico lanciano attacchi ter
roristic! contro il nostro par
tito e 1 suoi dirigenti e stan
no tentando, a quanto si di
ce, di effettuare un colpo di 
stato. Le forze reazionarie 
rappresentate dai partito li
beral democratico stanno cer-
cando di puntellare 11 loro go
verno non con un mutamen-
to di politica, ma con l'in-
troduzlone del sistema eletto
rale dei a piccoli collegi» e 
con il relatlvo esautoramento 
del parlamento, cio che cor-
risponde a un colpo di sta
to fascista senza spargimen-
to di sangue. Lo scopo del
la revisione della legge elet
torale, che asslcurerebbe al 
partita.. liberal democratico 
piu diJ due' te'rzl dei seggi al
ia Camera, anche se perdera 
la maggioranza al Senato nel
le elezioni del prossimo anno, 
e di fare in modo che 1 pro
getti dl legge presentati dai 
governo liberal democratico 
possano essere approvati an
che in caso d! opposizione da 
parte del Senato (cid e pos
sibile in base alia Costituzio-
ne). Grazie al controllo di due 
terzi dei seggi alia Camera, 
si vorrebbe inoltre awiare 
una revisione In senso reazio
nario della Costituzione, abo-
lendo gli artlcol! che proibi-
scono l'invlo airestero di 
truppe glapponesi e limitan-
do 1 diritti legislativi del par
lamento. 

H Giappone affronta una 
fase in cui la lotta per la di
fesa della pace, della demo
crazia e della vita nazionale, 
o per la loro distruzione, ver

ra ulteriormente inasprita dal
la drammatica situazione in-

temazlonale, caratterizzata dai 
falllmento dell'aggressione dl 
Nixon in Vietnam e dalla cri
si monetaria bitemazionale. 
La lotta unitaria, che abbia
mo ricordato, contro il siste
ma dei c piccoli collegi» elet
torali non e sufficiente, da 
sola, a soddisfare le esigenze 
delle larghe masse popolari. 
n nostro partito attribuisee 
quindi grande importanza al

ia formazione di un fronte uni
to basato sui tre obbiettivi 
progressistl e ad un program

ma di governo progressists unl-
tario basato su di essi e. anche 
In futuro, lottera per la loro 
realizzazlone. 

n partito socialdemocratl
co non soltanto rifiuta acca-
nltamente I piani che preva-
dono la gestione del potore 
politico insieme con il PC. 
ma conduce forti attacchi an
ticomunisti nelle elezioni lo
cal!, ecc Cid ha reso p:u evl-
dente la giustezza delLi indt-
cazlone del nostro partito se
condo la quale la cosiridet-
ta «lotta unitaria di tutti 1 
partiti dl opposizione » per un 
piano di potere politico co
mune che comprenda il par
tito socialdemocratico. ncn 
solo e una < lotta unitar.a 
fantasma», Irrealizzabilc. ma 
rimanda anche la formazin-
ne dl on fronte unito pro-
gressista gia oggi rcalizzabilc 

O. p. 


