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La XV edizione della Triennale 

LA SAGRA 
DEGLI OGGETTI 
II carattere subalterno di una risposta com-
missionata dalle esigenze della produzione e 
avulsa dalla dimensione dei bisogni sociall 

Attraverso il punto di vi
sta «tecnico », suggerisce 
uno stand della sczione « Lo 
spazio vuoto dcll'habitat » 
alia XV Triennale aperta nel-
le settimane scorse a Mi la-
no, si vedono soltanto gli 
aspetti esteriori dell'archi-
tettura e dcU'organizzazione 
urbana; attraverso quello 
« politico » si scopre la real-
ta cho sta dietro. E il visi-
tatore che, seguendo il sug-
gerimento «scegli il tuo 
punto di vista », guarda i 
pannelli attraverso gli scher-
mi rossi o blu che scendono 
dal sofl'itto, vede eftettiva-
mente con lo schermo «tec
nico > soltanto palazzi e mo-
numenti e con quello « po
litico » le cifre che docu-
mentano il fabbisogno di ca
se, la speculazione fondiaria 
ed edilizia. 

Ma se, andando certo ol-
tre la volonta degli allesti-
tori, il visitatore curioso so-
vrappone i due schermi, per 
vedere cosa succede spo-
sando l'ottica «tecnica » con 
quella < politica », allora la 
vista si oscura, e il buio piu 
assoluto. 

Come in un apologo invo-
lontario, questa Triennale 
sembra dunque comunicare 
che tecnica (e diciamo an-
che cultura) e politica ri-
sultano inconciliabili. Certo, 
al di la del gioco degli 
schermi rossi e blu, questa 
non era la conclusione espli-
cita cui sarebbero voluti ar-
rivare gli allestitori. Sta di 
fatto che la Rassegna ripro-
pone, come nucleo ideologi-
co a cinquanta anni dalla 
sua istituzione, in forme a 
volta sofisticate, il tema del
la separazione tra tecnica e 
politica e opera quindi un 
recupero delFarchitettura e 
del design nei termini tra-
dizionali della autonomia 
della attivita progettuale. 

Non e'e dubbio che per la 
Triennale successiva alia 
XIV, quella della con testa-
zione, si ponevano grossi 
problemi di scelta. Dopo il 
'08 e'e stato chi sosteneva 
addirittura la morte dell'isti-
tuzione, e chi piu giustamen-
te ne ha auspicato la tra-
sformazione radicale. Grossi 
problemi di scelta anche 
prescindendo dall'istituzione 
concernevano la mostra, i 
contenuti culturali, la tema-
tica da affrontare, gli stru-
menti espositivi. Una Trien
nale che si riapre con due 
anni di ritardo e a cinque 
anni da quella cost clamoro-
samente contestata, che coin
cide con il cinquantenario 
della Rassegna non e dun
que una Triennale qualun-
que; e se e vero che ogni 
edizione ha segnato momen-
ti caldi nel dibattito in fat
to di architettura, e piu in 
generale di organizzazione 
della cultura, di rapporto 
fra opzioni culturali e dire-
zione politica, questa e de-
stinata a suscitare, non a 
torto, le piu accese polemi-
chc. 

Non che si tratti, si badi 
bene, di una Triennale di 
particolare emergenza, nel 
bene e nel male, rispetto al-
le precedent!. Contraddistin-
ta da un tono piu dimesso, 
cui corrisponde una minore 
aggressivita espositiva (e ci 
auguriamo anche un minore 
spreco di denaro pubblico) 
propone idee per lo spazio 
dell'uomo (ma quale uomo, 
vien fatto di chiedersi, e 
quale spazio, e per che uso?) 
che non vanno al di la di 
spiritose invenzioni di piu 
che dubbia utilita; e anche 
la sczione internazionalc cu-
rata da Aldo Rossi, che ha 
il prcgio di documentare sen-
za slabbrature una chiara 
tendenza nel campo doll'ar-
chitettura c dell'urbanislica, 
e peraltro comprensibile, nel 
suo significato, oltrc la ri-
stretta cerchia della cultura 
specializzata. 

Eppurc, nonostantc questa 
— apparcnte — modestia 
nell'approccio, la XV edizio
ne della Rassegna internazio-
nale dcH'architettura e del-
le arti figurative non e in-
nocente. Piu o meno sco-
pertamente essa intervienc 
in un proccsso rcstaurativo 
che tonde a ricomporre gli 
apparati e le lince della pro
duzione culturale investiti 
dallo scossonc dclle lotle a 
partire dal '68*69. Lc clas-
si dominanti giocano qui 
una partita complcssa su 
due piani: dalla pressione 
clientelare pura c scmplicc 
alia erosione e disgregazio-
ne di alcune fasce intellct-
tuali, alia riproposizione di 
valori formali e modclli in-
torno ai quali ricomporre un 
efficiente e prestigioso bloc-
co professionale corporative 

Che significato puc avere 
tefalti il recupero dell'og-
fet lo e del design che la 
Triennale propone? Messi 
in crisi dall'impatto con 
drammitici bisogni sociali, 
• H i TtnfODO recuperati in 

supporto di una merceolo-
gia, a volte raffinata, a vol-
to no, e addirittura sono as-
sunti a messaggi o emblemi 
di ciascuna dclle tappe at
traverso cui 6 passata la 
Triennale in qucsti ultimi 
cinquant'anni (e quali an
ni!) di storia. II cinquante
nario della Triennale, setto-
re della Rassegna curato da 
Agnoldomenico Pica, non al-
tro ha saputo esporre a do-
cumento degli anni che van-
no dal *23 al '73; non la du
ra rcalta c i dilemmi, le 
ragioni di una «fronda» 
intellettuale ai tempi del re
gime fascista, non la ripre-
sa e le contraddizioni del 
dopoguerra, non il dramma 
interno ed esterno alia Mo
stra della contcstazione: so
lo una retrospettiva di og-
getti, una sagra a volte spet-
trale, dalla posata Liberty 
alia Citroen. 

Un ben misero approdo 
per il tentativo del design 
e dell'architettura di ripen-
saro se stessi in termini di 
« valori » autonomi e indi-
pendenti dai bisogni sociali. 
Tentativo invero presuntuo-
so e intellettualistico, di pre-
figurarsi quei bisogni non 
attraverso una ricognizione 
oggettiva, ma secondo una 
visiono distorta e di como-
do — che non ha tanto la 
forza liberatrice e trascinan-
te deH'utopia, quanto la su-
balternita di una risposta 
commissionata dalle esigen
ze della produzione. 

Qual e se non questo il 
significato dell ' invenzione 
dello spazio libero della ca-
sa da attrezzare come si 
vuole, con lo slogan « meno 
soldi e piii fantasia », dove 
l'architetto inventa, in no-
me di un diverso modo di 
vivere e della liberta di or-
ganizzare lo spazio, una u-
manita acrobatica, capace di 
sedersi a gambe incrociate 
a terra e subito dopo di 
slanciarsi a due metri di al-
tezza alia conquista di un 
letto? 

Non si tratta certo di li-
quidare la possibility di ri-
flessione formale e di crea-
tivita: si tratta di prendere 
a base della propria ricerca 
il sistema di bisogni colletti-
vi dai quali non e possibile 
prescindere (« i fatti sono 
ostinati >) per far scaturire 
da qui una invenzione che 
non ha piu la pretesa di im-
porsi come « valore», ma 
quella piu modesta di orga-
nizzare formalmente la ri
sposta a quei bisogni, 

Questa e stata, d'altra par
te, la presa di coscienza de-
terminata dalla crisi che ha 
indotto, negli anni '70, tan-
te discipline, non ultima la 
architettura, a ripensare al 
proprio compito in termini 
di ruolo, dimensioni, funzio-
ni; e che, nel rapporto con 
le forze sociali, nella proie-
zione fuori da se stessa, ha 
trovato lc ragioni di una ri-
fondazione culturale, 

Questo e il punto cui si 
e giunti attraverso una ma-
turazione profonda dei pro
blemi della casa e dell'asset-
to del territorio nelle lotte 
operaie; e che nella difesa 
della prcsenza popolare nel
la citta, nella Iotta contro la 
speculazione (che anche a 
Milano ha avuto cpisodi as-
sai significativi) ha affron-
tato il tema di una nuova 
dirczione urbana e di una 
ben diversa strategia della 
architettura. 

E ' da questo livello di con-
sapevolezza, crediamo, che 
devo prenderc lc mosse una 
riforma della Triennale, 

Non si tratta di affronla-
ro un puro e semplice di-
scorso di revisione di statu-
ti. S i ' tratta di inserire il 
problema della Triennale 
nel quadro piu ampio delta 
gestione della cultura, disar-
ticolandone la funzione di 
ccntro di aggrcgazione di 
clitcx intellcttuali, cioe di 
luogo in cui si organizza e 
si produce cultura per con-
to del blocco urbano bor-
ghesc. 

Non siamo per questo al-
l'anno zero. Esistc un tessu-
to sociale 6 i a sperimentato 
nelle lotte. In quelle per la 
difesa della Facolta di Ar
chitettura di Milano come 
eenlro di ricerca scientifica 
sui rcali problemi posti al-
I'organizzazione civile dalle 
masse dei lavoratori; • in 
quelle per la gestione socia
le del territorio, della citta, 
della casa e della scuola e 
per il decentramento deci-
sionale. Si pone cosi anche 
la questione di una direzio-
no decentrata e partecipata 
dei problemi culturali, co
me punto di partenza per la 
ricostnizione o meglio la cc~ 
struzione di una istituzione, 
che non deve piu vivere 
come corpo separato dalla 
pratica sociale delle grand! 
masse di cittadini. 

NovalU Sanson! 

Berlinguer su «Rinascita»: riflessione sull'Italia dopo i fatti del Cile 

Via democratica 
e violenza reazionaria 

Fare i conti con tutta la storia nazionale — II peso di un lungo lavoro per l'unita democratica — Nessuna illusione di un cammino 
senza scosse — Rinnovamento dello Stato e trasformazioni economico - sociali — Accumulare le forze per battere la reazione 
Pubblichiamo qui d! segulto 

la seconda parle del sagglo di 
Enrico Berlinguer sui fatti del 
Cile, the wppare su * Rina-
scita » di questa fettimana e 
che si concludera con un sue-
cessivo articolo su « Atleanze 
sociali e schleramentt politic! ». 
La prima parte del sagglo e 
stata pubblicata sul n. 39 di 
« Rinasdta » e sull'a Units » 
del 29 settembre. 

E' necessario ricordare sem-
pre le ragioni di fondo che 
ci hanno portato a elaborare 
e a seguire quella strategia 
politica che Togliatti chiamo 
di « avanzata dell'ltalia verso 
il socialismo nella democra-
zla e nella pace». E' noto 
che le origini di questa ela-
borazione stanno nel pensie-
ro e nell'azione di Antonio 
Gramsci e del gruppo dirigen-
te che si raccolse attorno a 
lui e lavoro nel solco del suo 
insegnamento. II Congresso di 
Lione del 1926. sanci la vitto-
ria della lotta contro l'estre-
mismo e il settarismo che a-
vevano caratterizzato l'azione 
del partito nel primissimo pe-
riodo della sua esistenza e 
che Lenin aveva aspramente 
criticato e invitato energica-
mente a superare. II Congres
so di Lione segno l'avvio di 
quella analisi comunista del
la storia e delle strutture del
la societa italiana che fu poi 
sviluppata e approfondita da 
Gramsci negli scritti dal car-
cere e negli orientamenti e 
nell'attivita del gruppo diri-
gente guidato da Togliatti, che 
fu alia testa del partito du
rante gli anni del fascismo e 
che lo rese capace di svolge-
re azione politica. 

Ma il momento dedsivo, per 
la vita del partito e per la vi
ta del paese, dell'affermarsi e 
del pieno dispiegarsi della 
scelta storica e politica che 
informa tutta la nostra azio
ne, fu costituito dalla linea 
unitaria che indicammo e se-
guimmo nella guerra di libe-
razione antifascista ed alia 
svolta di Salerno. 

Le nostre 
scelte 

Dopo la liberazione, ricon-
quistate le liberta democrati
z e . lTtalia si trovo nelle con-
dizioni di paese occupato 
dagli eserciti delle potenze ca-
pitalistiche (Stati Uniti. Gran 
Bretagna). Questo dato di fat
to non poteva davvero esse-
re sottovalutato. cosi come 
successivamente e ancor og-
gi non pud essere sottovalu
tato il dato — che abbiamo 
gia ricordato — costituito dal
la collocazione dell'ltalia in 
un determinato blocco politi-
co-militare. Dove, come nella 
Grecia del 1945. questa con.di-
zione internazionale non fu 
considerata in tutte le sue im-
plicazioni. il movimento ope-
raio e comunista andd incon-
tro alia avventura. subi una 
tragica sconfitta e venne ri-
cacciato indietro. in quella si-
tuazione di clandestinita dal
la quale era appena uscito. 

Ma non fu questo il solo 
fattore che determino le no-
stre scelte di strategia e di 
tattica. II senso piu profondo 
della svolta stava nella ne
cessity e nella volonta del par
tito comunista di fare i conti 
con tutta la storia italiana, 

Un aspetto della grande manifestazione unitaria di solidarieta con il popolo cileno svoltasi giovedi a Roma 

e quindi anche con tutte 
le forze storiche (di ispi-
razione socialista. cattoli-
ca e di altre ispirazioni de-
mocratiche) che erano presen-
ti sulla scena del paese e che 
si battevano insieme a noi per 
la democrazia. per l'indipen-
denza del paese e per la sua 
unita. La novita stava nel fat
to che nel corso della guer
ra di liberazione si era crea-
ta una unita che comprende-
va tutte queste forze. Si trat-
tava di una unita che si esten-
deva dal proletariate, dai con-
tadini. da vasti strati della 
piccola borghesia fino a grup-
pi della media borghesia pro
gressiva. a gran parte del mo
vimento cattolico di massa e 
anche a formazioni e quadri 
delle forze armate. 

« Noi eravamo stati in pri
ma fila tra i promotori, or-
ganizzaton e dirigenti di que
sta unita. che possedeva un 
suo programma di rinnova-
rrrento (!• tutta la vita del pae
se. un programma che non 
venne formuiato in tavole 
scritle se non parzialmente, 
ma era orientato verso la in-
staurazione di un regime di 
dcmocrdzia politica avanzata. 
riforme profonde di tutto lo 
oidinammto economico e so
ciale e l'avvento alia direzio-
ne della societa di un nuovo 
blocco di forze progressive. 
La nostra politica consistette 
nel lotta re in modo a per to e 
coerente per questa soluzione. 
la quale comportava uno svi-
luppo democratico e un rin
novamento sociale orientati 
n .a dirczione del socialismo. 
Non e. dunque, che noi do-
vessimo Tare una scelta tra 
la via di una insurrezione le-

gata alia prospettiva di una 
sconfitta, e una via di evolu-
zione tranquilla. priva di a-
sprezze e di rischi. La via 
aperta davanti a noi era una 
sola, dettata dalle circostan-
ze oggettive, dalle vittorie ri-
portate combattendo e dalla 
unita e dai prograrnmi sorti 
nella lotta. Si trattava di gui-
dare e spingere avanti, sfor-

, zandosi di superare e spezza-
re tutti gli ostacoli e le resi-
stenze, un movimento reale di 
massa che usciva vittorioso 
dalle prove di una guerra ci
vile. Questo era il compito 
piu rivoluzionario che allora 
si ponesse, e per adempierlo 
concentrammo le forze >. 

Cosi Togliatti si esprimeva 
in quella magistrale sintesi 
della nostra politica con la 
quale apri il rapporto presen-
tato al X Congresso del par
tito. 

Sappiamo bene che la poli
tica di rottura dell'unita del
le forze popolari e antifasci
sts perseguita dai gruppi con-
servatori e reazionari interni 
e internazionali e dalla De
mocrazia cristiana — una po
litica che il paese ha pagato 
duramente — ha interrotto- il 
processo di rinnovamento av-
viato dalla Resistenza. Essa 
non e pero riuscita a chiu-
derlo. Un esteso e robusto tes-
suto unitario ha resistito nel 
paese e nelle coscienze a tut
ti i tentativi di lacerazione; 
e questo tessuto. negli ultimi 
anni, ha ripreso a sviluppar-
si. sul piano sociale e su quel
lo politico, in forme nuove, 
certo. ma che hanno per pro-
tagoniste le stesse forze stori
che che si erano unite nella 
Resistenza. 

II compito nostro essenzia-
le — ed e un compito che 
pud essere assolto — e dun
que quello di estendere il tes
suto unitario. di raccogliere 
attorno a un programma di 
lotta per il risanamento e rin
novamento democratico della 
intera societa e dello Stato 
la grande maggioranza del po
polo-. e di far corrispondere 
a questo programma e a que
sta maggioranza uno schiera-
mento di forze politiche ca
pace di realizzarlo. Solo que
sta linea e nessun'altra puo 
isolare e sconfiggere i gruppi 
conservatori e reazionari, puo 
dare alia democrazia solidita 
e forza invincibile, puo far 
avanzare la trasformazione 
della societa. In pari tempo. 
solo percorrendo questa stra-
da si possono creare fin da 
ora le condizioni per costrui-
re una societa e uno Stato 
socialista che garantiscano il 
pieno esercizio e lo sviluppo 
di tutte le liberta. 

Le lotte 
popolari 

Abbiamo sempre saputo e 
sappiamo che l'avanzata delle 
classi lavoratrici e della de
mocrazia sara contrastata con 
tutti i mezzi possibili dai 
gruppi sociali dominanti e dai 
Ioro apparati di potere. E sap
piamo. come mostra ancora 
una volta la tragica esperien-
za cilena. che questa reazio
ne antidemocratica tende a 
farsi piu violenta e feroce 
quando le forze popolari co-
minciano a conquistare le le-

ve fondamentali del potere 
nello Stato e nella societa-
Ma quale conclusione dobbia-
mo trarre da questa consa-
pevolezza? Forse quella pro-
posta da certi sciagurati di 
abbandonare il terreno demo
cratico e unitario per sceglie-
re un'altra strategia fatta di 
fumisteria, ma della quale e 
comunque chiarissimo l'esito 
rapido e inevitabile d: un iso-

• lamento dell'avanguardia e 
della sua sconfitta? Noi pen-
siamo, al contrario, che, se i 
gruppi sociali dominanti pun-
tano a rompere il quadro de
mocratico, a spaccare in due 
il paese e a scatenare la vio
lenza reazionaria, questo de-

.ve spingerci ancora piu a te-
nere saldamente nelle nostre 
mani la causa della difesa del
le liberta e del progresso de
mocratico, evitare la divi-
sione vcrticale dei paese e a 
impegnarci con ancora mag-
giore decisione, intelligenza e 
pazienza a isolare i gruppi 
reazionari e a ricercare ogni 
possibile intesa e convergen-
za tra tutte le forze popolari. 

E ' vero che neppure 1'attua-
zione coerente di questa li
nea da parte dell'avanguardia 
rivoluzionaria esclude i'attac-
co reazionario aperto. Ma chi 
puo contestare che essa lo 
rende piu difficile e crea co
munque ie condizioni piu fa-
vorevoli per respingerlo e 
stroncarlo sul nascere? 

L'evenlualila del ricorso al
ia violenza reazionaria « non 
deve dunque portare — come 
ha aftermato il compagno 
Longo — ad avere una duali-
ta di prospettiva e di prepa-
razione pratica >. A chi si 
chiedc, anche alia luce della 

LA TELEVISIONE ITALIANA E IL CILE 

Una tragedia manipolata 
Una somma di silenzi e di falsi - Per non dover chiamare in causa le responsabilita deN'imperialismo USA e del partito 
di Frej e stata evitata ogni analisi dei precedent} storici e politici del «golpe» - Censurata una poesia di Neruda 

II prima pomenggio dell'll 
settembre. poco dopo le qutn 
diet, giunsero al Telegiornale 
— come in tutti i giornali 
italiani — le primissime no 
tizie del a golpev cileno. E 
passato, dunque, guast un 
mese: tempo suffiacntc p.i 
tenlare un bilancio dei modi 
in cui la RaiTv ha informa-
to gli italiani sull'assassinzo 
della democrazia in Cile. 

II bilancio i sptaccvole e 
preoccupante. Una analisi quo-
tidiana del prmcipale Telegior
nale (quello delle 20J0> e del-
Vintera programmazione tv at 
questi giorni, rivela infalli V 
intento deltberato di tacere o 
falsare i retroscena storici del 
«golpe* (dalle responsabilita 
dell'imperialismo americano a 
quelle della DC ctlena), limi-
tandosi a denunciarne la na-
lura genericamente fascista. 
La vicenda del Cile e stata 
piegata alia visione politica e 
agli interessi della Democra
zia Cristiana italiana o, piu 
esattamente, della sua corren-
te fanfaniana, 

La tecnica dominante per 
raggiungere questo risultato 
complesstvo i, come sempre, 
quella dt una somrtta di si-
Inui c di folii. Dut uempi «o* 

no pnrlicolarmenle chiarifica-
tori. 

Gli A.speciali». Ln dirczione 
della Rat ha deliberatamenle 
rtftutato di far preparare e 
mandare in onda almeno un 
«servizio speciale» nepilo-
gativo dei precedenti slorico-
pohlici della tragedia cilena. 
Si e evitato cosi di far riflet-
tere sui rapporti fra Cile e 
multinazionali finanziarie a-
mencane, sul tentato colpo di 
stato organizzato dalla ITT, 
sul significato degli attcgg~a-
menti proiocatori assunti dal
la DC cilena. In mancanza di 
una visione storica, oltrelut-
to. dwenta anche piu facile 
manipolare la cronaca quoti-
diana. 

Neruda. Usa e dc cilena, sal-
vatt dal silenzio stortco, sono 
stati coperh anche nella cro
naca spicciola fino ad un grot-
tesco falso letterarto. Alia 
moite di Neruda, il Telegior
nale ha finto coraggio e digni-
ta, leggendone Vultima poe
sia, Satrapi. Ma Vha cambia-
ta mutilandola, I primi versi 
nerudiani dicevano infaltt: 
« Nixon, Prel, Pinochet., jene 
voraci della nostra storia». 
Nella versione televlslva il 
primo ver»o 4 toomparto, tra-

sformando in oggctto delVac-
cusa i generali « golpisti *, je
ne voraci, si, ma al di fuori 
dalla storia. 

Al di la di questi due cast 
particolarmente vistosi, e for
se ancora piu utile considera-
re la linea generale che emer
ge dalla manipolazione quoti-
diana. In fatto dt silenzt, ad 
esempio, ve n'e uno che du
ra in permanenza dall'lt set
tembre: la mancanza di col-
legamenli con i comsponden-
ti delle maggiori capilali eu-
ropee. Si evtta cosi — fra V 
altro di dar conto dclle iea-
zioni, spesso dunssime, di al-
cuni governi occtdentali e — 
soprattutto — delle iniziali-
ve internazionali e popolari 
di protesta. Tace perfino W* 
shington che pure e assidua-
mente collegata con via Teu-
lada: ma il silenzio consente 
di evitare informazioni suiui 
inchiesta avviata dal Congres
so Usa per stabilire se Nixon 
fosse al corrente, in anticipo, 
del complotto. Di questo epi-
sodio il TG non parlera mai 
e, in pratica. il nome stesso 
degli Stati Uniti scompare o 
viene censurato dalle corri-
spondenze cosi da evitare ogni 
possibile correlazione logica 
fra gli iniertsti dei mojiopo-

li Usa e il « golpe » fascista. i 
La vicenda cilena resta chiu-

sa nei confini di quel paese, 
con alcuni ulteriori reticolati 
informativi destinati a pro-
teggere il partito di Aylwin e 
Frei. Soltanto il secondo gior-
no infatli, il Telegiornale &c-
cenna (in forma ampiamcn-
te dubitativa) all'ipotettca esi
stenza di un documento che 
esprime Vindiretto appogjio 
delta dc al «golpe». Poi la 
dc — 7a cui direzione di tie-
stra, in effetti, sostiene i ge
nerali — veine pudicamente 
tolta di scena o vi riappare 
soltanto quando qualche espo-
nente sembra testimoniarc 
dissociazione dai militari fa
scists Anche in questo caso, 
tuttavia, con faziosita: il lu-
nedl 17. infatli e taciuta la 
posizione espresso dal leader 
della sinistra dc, Tomic Al 
contrario, il giorno 18 trom 
ampio risalto una scandalo-
sa dichiarazione di Aylwin 
grazie alia quale il TG, pur 
continuando a deprecare il 
«fascismo* dei generali puo 
far propria ed accentuare la 
tesi delle «responsabilita* dt 
Allende e Unidad Popular (si 
accoglie, insomma, la vergo-
gnosa linea difensiva della dc 
d< dtttn etttna fiooando, al

meno nei limiti in cui appare j 
tollcrabilc, la carta dei a. due • 
estremismi»). I 

E" con questa strategia che ! 
i/ Telegiornale da anche con
to del dibattito parlamenlare 
italiano del 26 settembre: la 
cronaca t dedicala soltanto al 
dtscorso di Moro, mentre le 
voci delVopposizione democra
tica vengono confinate nella 
inascoltata rubrica Osgi al 
Parlamento. L'unica occcsione 
di un confronto di posizioni 
attraverso il video viene co;i 
deltberatamente bruciala dal
la direzione della Rai che, del 
resto, ordma addirittura la 
progressiva eliminazione del 
Cile dai notiziari. Gta in que
ste settimane, quando ancora 
si uccide e tortura, il Cile e 
stato piii volte eliminato dai 
titoli di testa e confinalo Ira 
gli anonimi bollettini letti da 
una voce fuori campo. Nem-
meno I'arresto e la minaccia 
di morte del compagno Cor-
valan ha riportato Vargomen-
to in a apertura > del Telegior
nale: e la protesta espresso 
unitariamente, giovedi scorso 
da centomila romani b stata 
poco piii che una vinotizia in 
breve ». 

Dario Natoli 

..£v.. 

e.sperienza cilena. come si rac-
colgono e si accumulano le 
forze in grado di sconfigge
re gli attacclu reazionari, noi 
continuiamo a rispondere con 
le parole del compagno Lon
go: « spingendo a fondo l'or-
ganizzuzione. la mobilitazio-
ne e la combattivita del po
polo. consolidando ed esten-
dendo ogni giorno le allean-
ze di combattimento della 
classe operaia con le masse 
popolari. realizzando in que
sto modo. nella lotta, la sua 
funzione di classe dirigente ». 
L'essenziale e dunque « il gra
do raggiunto da questa mo-
bilitazione e da questa com
battivita » nella classe ope
raia e nella maggioranza del 
popolo. 

Funzione 
dirigente 

Proprio la fermezza e la 
coerenza nell'attuazione di 
questi principi e di que
sti metodi di lotta politi
ca hanno consentito di abbat-
tere la tirannide fascista, di 
ristabilire un regime democra
tico e di far fallire i tentati
vi compiuti dalle forze con-
servatrici e reazionarie — da 
Scelba fino ad Andreotti — 
di colpire le libere istituzio-
ni o comunque di ricacciare 
indietro il movimento operaio 
e popolare. Cosi e avvenuto, 
a partire dal 1947-'48, nella 
lotta contro la politica di di-
scriminazione, le persecuzioni 
e gli attentati liberticidi dei 
governi centristi. Cosi e av
venuto nel 1953 quando fu bat-
tuto il tentativo di distorcere 
in senso antidemocratico, con 
la legge-truffa, il meccanismo 
elettorale e la rappresentati-
vita del Parlamento. Cosi e 
avvenuto nel 1960. quando fu 
stroncata sul nascere l'avven-
tura autoritaria iniziata dal 
governo Tambroni. Cosi e av
venuto nel 1964. quando fu-
rono sventate le manovre an-
tidemocratiche ed i propositi 
di colpi reazionari che vide-
ro anche il tentativo di coin-
volgere e di utilizzare con
tro la Repubblica una parte 
delle forze armate e dei corpi 
di pubblica sicurezza. Cosi 
e avvenuto. dal 1969. nella lot
ta contro la catena di atti di 
provocazione e di sedizione 
reazionaria e fascista, ispira-
ti e sostenuti anche da circo-
li imperialistic! e fascisti di 
altri paesi, con i quali si cer-
co di alimentare un clima di 
esasperata tensione e di de-
terminare una situazione di 
marasma politico ed econo
mico per aprire la via a so-
luzioni autoritarie, anticosti-
tuzional: o comunque ad una 
duratura svolta verso destra. 

In tutti questi casi noi ab
biamo sempre risposto facen-
do nostra la bandiera della di
fesa della liberta e del meto-
do della democrazia, chiaman-
do a lotte, che sono state an
che assai aspre. le grandi mas
se lavoratrici e popolari. e pro-
muovendo la piu ampia inte
sa e convergenza tra tutte le 
forze interessate alia salva-
guardia dei principi della Co-
stituzione antifascista. 

Queste esperienze vissute 
dalla classe operaia, dal popo
lo italiano e dal nostro parti
to, confermano il carattere 
un po' astratto di quelle te
si che tendono a ridurre sche-
maticamente al dilemma tra 
via pacifica e via non pacifi-
ca la scelta della strategia di 
lotta per l'avanzata verso il 
socialismo. Le vicende socia
li e politiche che si svolgo-
no da tanti anni in Italia so
no state pacifiche nel senso 
che non hanno portato alia 
guerra civile. Ma tali vicende 
non sono state certo tranquil-
lc e incruente: esse sono sta
te segnate da lotte durissime, 
da crisi e scontri acuti, da 
rotture o rischi di rotture piu 
o meno profonde. Scegliere 
una via democratica non vuol 
dire, dunque, cullarsi nell'il-
Iusione di un'evoluzione pia-
na e senza scosse della so
cieta dal capitahsmo al socia
lismo. 

Sbagliato ci e sembrato 
sempre anche definire la via 
democratica semplicemente co
me una via parlamentare. Noi 
non siamo affetti da cretini-
smo parlamentare mentre 
qualcuno e affetto da creti-
nismo antiparlamentare. Noi 
consideriamo il Parlamen
to un istituto essenziale del
la vita politica italiana, e non 
soltanto oggi ma anche nella 
fase del passaggio al sociali
smo e nel corso della sua co-
struzione. d o tanto piu 6 ve
ro in quanto la rinascita e 
il rinnovamento dell'istiluto 
parlamentare b, in Italia, una 
conquista dovuta in primo 
luogo alia Iotta della classe 

operaia e delle masse lavo
ratrici. H Parlamento non pud 
dunque essere concepito e 
adpperato, come aweniva al-
l'epoca di Lenin e oome pu6 

accadere in altri paesi. solo 
come tribuna per la denun-
cia dei mali del capitalismo 
e dei governi borghesi e per 
la propaganda del socialismo. 
Esso, in Italia, e anche e so
prattutto una sede nella qua
le i rappresentanti del movi
mento operaio sviluppano e 
concretano una loro miziati-
va. sul terreno politico e legi-
slativo, cercando di influire 
sugli indiriz/i della politica 
nazionale e di affermare la 
loro funzione dirigente. Ma il 
Parlamento puo adempiere il 
suo compito se, come disse 
Togliatti, esso diviene sempre 
piu «specchio del paese » e 
se l'iniziativa parlamentare 
dei partiti del movimento ope
raio 6 collegata alle lotte del
le masse, alia crescita di un 
potere democratico nella so
cieta e all'affermarsi dei prin
cipi democratici e costituzio-
nali in tutti i settori e gli or-
gani della vita dello Stato. 

A questo preciso orienta-
mento si sono ispirate le mol-
teplici battaglie che abbiamo 
condotto per la Repubblica e 
per la Costituzione; per rea-
lizzare con il voto alle don-
ne la piene/za del suTfragio 
universale; per difendere il 
principio della rappresentan-
za proporzionale contro il ten
tativo di liquidarlo; per assi-
curare giorno per giorno alle 
Camere le loro prerogative 
contro ogni tendenza dell'ese-
cutivo e di altri centri del po
tere economico, politico e am-
ministrativo di limitarle e 
svuotarle; e per affermare il 
principio e la prassi di una 
libera dialettica, senza pre
clusion! e discriminazioni, fra 
tutte le forze democratiche 
rappresentate nel Parlamento. 
A questo stesso orientamento 
hanno obbedito e obbedisco-
no le nostre battaglie per la 
istituzione delle Regioni e per 
il rispetto dell'autonomia e 

dei poteri degli enti locali-
Ma vi e anche un altro aspet
to assai importante della no
stra strategia democratica. La 
decisione del movimento' ope
raio di mantenere la propria 
lotta sul terreno della legali
ty democratica non significa 
cadere in una sorta di illu
sione legalitaristica, rinuncian-
do all'impegno essenziale di 
promuovere, sia da posizioni 
di governo che stando all'op-
posizione. una costante ini-
ziativa per rinnovare profon-
damente in senso democrati
co le Ieggi, gli ordinamenti. le 
strutture e gli apparati dello 
Stato. La stessa nostra espe-
rienza, prima ancora di quel
la di altri paesi, ci richiama 
a tenere sempre presente la 
necessita di unire alia batta-
glia per le trasformazioni eco-
nomiche e sociali quella per 
il rinnovamento di tutti gli 
organi ed i poteri dello Sta
to. L'impegno in questa dire
zione deve tradursi in una du-
plice attivita: quella diretta 
a far si che in tutti i corpi 
dello Stato e in coloro che vi 
Iavorano penetrino e si affer-
mino sempre piu estesamen-
te orientamenti ispirati ad 
una cosciente fedelta e leal-
ta alia Costituzione e senti-
menti di intimo legame con 
il popolo lavoratore; e quel
la diretta a promuovere mi-
sure e provvedimenti concne-
ti di democratizzazione nel-
l'organizzazione e nella vita 
della magistratura. dei corpi 
armati e di tutti gli appara
ti dello* Stato. Quest'azione 
puo contribuire in misura as
sai rilevante a far si che il 
proc-?sso di trasformazione 
democratica della societa non 
prenda indirizzi unilaterali c 
non determini uno squilibrio 
tra settori che vengono inve
stiti da questi process! e al
tri che ne vengono lasciati 
fuori o che vengono respinti 
in posizioni di ostilita: rl-
schio, questo. gravissimo . e 
che puo divenire fatale. 

In definitiva. le prospettive 
di successo di una via demo
cratica al socialismo sono af-
fidate alia capacita del movi
mento operaio di compiere le 
proprie scelte e di misurare 
le proprie iniziative in rela-
zione, oltre che al quadro in
ternazionale, ai concreti rap
porti di forza esistenti in 
ogni situazione e in ogni mo
mento, e alia sua capacita di 
badare, costantemente, alle 
rcazioni e contro-reazioni che 
l'iniziativa trasformatrice de-
termina in tutta la societa: 
neU'economia, nelle strutture 
e negli apparati dello Stato, 
nella dislocazione e negli o-
rientamenti delle varie forze 
sociali e politiche e nei loro 
reciproci rapporti. 

Si ripropongono cosi i pro
blemi dei criteri di valuta-
zione dei rapporti di forza, 
della politica delle alleanze, 
del rapporto t ra trasformazio
ni sociali e • sviluppo econo
mico e i problemi degli schit-
ramenti politici. 

Enrico Berlinguer 


