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| Fra il 5 e il 7 novembre 1944 si riunirono i trium-

virati insurrezionali del Piemonte, della Lom-

bardia, della Liguria,dell'Emilia e del Veneto 
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Net giorni 5-6-7 novembre 1944 
ebbe • luogo la Conferenza dei 
triumvirati insurrezionali. In ogni 
regione occuputa dai tedeschi il 
PCI aveva provveduto a costitui-
re del triumvirati insurrezionali 
composti dai comunlsti dirigenti 
le organizzazioni del partito, par-
tigiane, c di massa (CLN - Comi
tate di agitazione nelle fabbriche e 
nelle campagne, ecc). Questi 

.triumvirati avevano i! compito di 
coordinare in ogni regione Vazio-
ne politico e dl massa con quella 
militare, assicurando una perma-
nente e concreta direziohe quoti-
diana della lotta militare e poli
tico in ogni regione, in modo piii 
diretto e tempestivo di quanto non 
potessero fare gli organismi ccn-
trali. ' 

La Conferenza del 5-7 novem
bre alia quale parteciparono i 
delegati dei triumvirati insurre
zionali del Piemonte, della Lom-
bardia, della Liguria, dell'Emilia 
e del Veneto (non erano presenti 
quelli della Toscana e delle Mar-
che, reglonl a quella data gid libe
rate) si tenne a Milano. 

1 problemi all'ordine del gior-
no furono quelli dell'organizzazio-
ne della insurrezione nazionale e 
delle sue battaglle decisive, ed 
anche Vindlcazione, sla pure som-
maria, degli obbiettiui politici che 
ci si proponeva di ragglungere con 
la cacciata dei tedeschi e la scon-
fitta del fascismo. Questi proble- / 
mi della rlcostruzione dell'ltalia ; 
nuova saranno dibattuti piii am-* 
piamente nella seconda Conferen
za dei triumvirati insurrezionali 
che si terra poi nei giorni 11 e 
12 marzo 1945 (pneo piu di un 
mese prima dalla liberazione) ma 
gia erano posti anche in quella di 
novembre. . : ;.. =.•• s 

Un ricorrente riHct;o critico che 
vtene mosso spfsso, da varie par
ti, al PCI e quella di non avere 
nel corso della Guerra di Libera
zione posto i problemi dell'ltalia 
dl domani, dl essersi limitato a • 
cMamare gll italiani alia unitd ed 
alia lotta contro i tedeschi ed I 
fascisti, senza mai enunciare gli 
obbiettiui politici del dopo, quale 
struttura dare al nuovo Stato, qua
il riforme attuare. Tant'e, si disse 
poi, che la Reslstenza non aveva 
un programma. 

Tutto dd non e esatto. E' vens-
stmo che ll PCI sostenne sempre 
tisolutamente la necessitd di po-
tenziare con ogni mezzo la lotta 
e I'unitd con tutte le forze decise 
a battersl per cacciare dall'ltalia I 
tedeschi, battere i fascisti, rinvlan-
do a dopo In liberazione la solu-
zlone del problema tstifii2tonale. 

Ma gli ordinamenti strutturali di 
uno Stato democratico non consi-
stono soltanto nella scelta tra mo
norchia e repubblica. 

Gid al momenta della cosidetta 
«svolta » di Salerno e della par-
tecipazione ad un Governo di tint-
fd nazionale, il compagno Togliatti 
a nome del PCI aveva posto tre 

. condizioni, accettate dalle altre for. 
ze politiche. . 

Unita delle forze 
antifasciste 

Primo, che non si rompesse, ma 
al contrario si rafforzasse I'unitd 
de l l e . forze antifasciste: secondo, 

' che venlsse garantita nel modo piu 
p recuo al popolo italiano, al ter
ming della guerra, la convoeazion* 
di un'Assemble a Costituente elet-
ta o stiff ragio universale, libero. 
diretto e segreto che avrebbe de-
ciso della sorte del paese e delle 
sue f5tittirioni; fer?o. che U Go
verno democratico formato snlla 
base dei partifj di massa aresst 
un netto programma di guerra per 
lo schiacciamento degli invasori e 
la liquidazione del fascismo. 

Ed tl governo sorto a Salerno il 
22 aprtle 1944. seppure presieduto 
da Badogllo. era un governo assai 
diverso qualltativamenle e per la 
sua composizione e per il SHO pro-

• gramma dal governo Badoglio pre-
cedente. 

Prima della « svolta » il governo 
y Badoglio era formato da qundri 

puramente tecnicl e mill ion, da 
elementi del\a recchia biirocrntia. 

' rappre.«entanfi di circoll conserva-
tori, non aveva ni la forza, ne 

' Vautorita per rappreienfare lo 
stancio dl rinnovamento e I* a*P»* 

razioni delle forze popolari anti
fasciste in lotta per liberare il 
Paese e distruggere il fascismo. 

• Nel nuovo governo di unita na
zionale sprto dopo la «svolta > 
erano > rappresentati con funzionl 
dirigenti tutti I partiti antifascist 
e nel suo programma era prevista 
la convocazione deU'Assemblea 
Costituente e . Immcdiatamenle, a 
liberazione avvenuta, di una As-
semblea consultiva nella quale 
avrebbero dovuto avere parte pre
ponderate i Comitati di libera
zione; era previsto Vinizio di una 
immediata epurazione dall'ammi-
nistrazione dello Stato dei tradi-
tori e dei fascisti, Vattuazione di 
misurc atte a migliorarc le condi-
zioni dl vita delle popolazioni la-
voratrici, ed affermata la necessita 
di profonde riforme. 

La svolta 
di Salerno 

-•' Molto si e discusso (anche in 
qttesti giorni), e se ne discutera 
ancora, sul significato, sull'impor-
tanza, sui limiti e sugli sviluppi 
della € svolta » dl Salerno, ma una 
discussione seria presuppone intan-
to dl stabilire esaltamente in che 
cosa consistette quella «svolta > 
febe non fu soltanto di un partito) 
e di non attribuire a quell'inizia-
tiva • responsabiltfd per obbiettiui 
non raggiunti a causa di avvem-
menti che si svilupparono succes-
sivamente, col modificarsi dj rnp-
porti di forza, con debolezze e 
rotture delle forze democratiche 
che si manifestarono gid nel corso, 
ma soprattutto dopo la Guerra di 
Liberazione. 

Deu'essere messo In rilievo come 
I'accordo dl Salerno per la forma-
zione del governo di unita nazio
nale non tmpedi affatto al PCI, 
tanto nell'Italia liberata, quanto 
nel Nord, di spingere avanti la lot- • 
to per obbfettini piii avanzatl e di 
sostenerli nel CLN con proposte 
concrete che, purtroppo, non riu-
scimmo sempre a fare accettare 
tutte e da tutti. 

* Non si tratta, scrtvevamo, di 
rinunciare al programml ed al rag-
giungimento dl piu avanzati ob-
biettiv'i politici e sociali, si trntta 
di rendersi conto che ogni strata 
sociale, ogni corrente politico, oani 
partito, conterd domani nella misu-
ra in cui avrd contribuito oggi a 
liberare I'ltalia dallo straniero e 
dal fascismo. Attardarsi oggi a di-
scutere sui programmi futuri. su 
quelfo che sard e fard il governo 
d'ltalia nel dopopuerrn, condizlo-
nare la lotta dt oggi a cid che si 
fard domani a guerra finita, si-
gnifica restore sull'Aventino. fare 
deli'atte.tismo, slgniflca frenare e 
indebolire la lotta* (1). 

Forse fu un errore ed una de-
bolezza mentre si intensificava la 
lotta. non dico attardarsi. ma nnn 
snftermarci un po' dj piii nel di-
scutere e nel batterci piu decisn-
menxe per fare accettare dai CLN 
alcuni punti proqrammfffiri per it 
domani. Ma qualche cosa fu fattn: 
gid molto prima ed in particolarc 
alia Conferenza dei triumvirati in
surrezionali venne posto il pmhtc-
ma del rinnovamento degli isf'tmi 
dell'ltalia di domani. rinnoramm 
to che non avrebbe dnrnfo con*i-
stere soltanto neVa repuhbli*a »:t 
vostc della monarchia, ma In nvo-
- r ttrutture delta Stato. 

< L'articolazione dei Comi'.itt dl 
7.»brr«/rione nazionali in fnffn r.nn 
?v.-if? dj Comitati periferici *• delta 
massima importanza non solo per 
il potenziamento della lotta imme
diata. ma nnche per la creazume 
del nuovo spirito e di nuovl oran-

• ni democratici che devono essere 
la base e Tanimo della naoro 
Italia. " " ; • . 

Gid abbiamo visto, nelle zone 
liberate dalla lotta partigiana. il 
significato e Vimportanza deU'esi-
tfenza di questi organi periferici 
<*he si trasformano a liberazione 
arrenuta in organi di potere i».-
polare. 

Questi problemi che si pongono 
ora :u scala di lotta del Comune 
e della ristrelta zona liberato, si 
porranno domani, quando tuttn il 
ferritorio nazionale sard llberato, 
su scala molto piu vast a. Allora 
quando si rorrd create dalle f<m-
damenta tutto Vapparato ammini-
stratlvo e statale dlsorganizzato • 

corrotto dal fascismo, non si potrd 
veramente amministrare e gover-
nurc senza 1« parfecipazione di
retto e atliva di tutti i CLN peri
ferici e delle organizzazioni popo-
Inri... I pilastri dell'ltalia demo-
cratica di domani saranno le 
formazioni partigiane, tutte le or
ganizzazioni e tutti gli organismi 
che sono sorti e si sono affermati 
durante la Guerra di Liberazione. 

...Not oggi lottiamo non per la 
dittatura proletaria, ma per la de-
mocrazia progressiva che si diffe-
renzia da quella non tanto per la 
sua sostanza democratico. ma so
prattutto per il suo contenuto so
ciale. La democrazia progressiva 
non colpisce radicalmente il prin-
cipio della proprietd capitalistica 
sfruttatrtce. ' , . 

...L" evidente perd che la non 
abolizione del principio dello pro
prietd capitalistica non significu 
che in regime di democrazia pro- : 
gressiva non si debbano liquidare • 
i piu iniqui privilegi del capitale, 
della grande proprietd e le loro 
forme piu reazionarie. E' evidente 
che tutto una serie di misure eco-. 
nomiche e sociali dovranno essere 
prese perche imposte dalla neces
sitd della guerra e della rlcostru
zione oltreche dalle esigenze d e l - ' 
la giustizio sociale e del pro-
gresso » (2). -

Ed e proprio dopo la Conferenza 
dei triumvirati insurrezionali del 
PCI tenutasi il 5-7 nouembre, che 
venne di rincalzo lo Direzione del 
Partito d'Azione per I'ltalia del 
Nord, indinzzando il 20 novembre, . 
apli altri partiti del CLN, una let-
tera opcrto nella quale assieme ai 
problemi immediati della prepara-
zione dcll'insurrezione . vemvano 
posti quelli del domont, dell'avve-
nire del Paese. s 

Nella sua lettera tl Partito dVlzio-
ne richiamava Vattenzione degli 
altri partiti del CLN sul fatto che 
il CLN At ed i CLN periferici non 
erano ancora preparati ad eserct-
tare i difficili compiti del doma
ni: < Assistiamo alio spettacolo pa-
radossale del movimento democra
tico antifascista il quale di fron-
te al problema della rlcostruzione 
dello Stato non sa pensare a nul
la di meglio che ricostruire il vec-
chio apparato antidemocratico». . 

Le posizioni degli 
altri partiti 

Per superare tali incongruenze 
il Partito d'Azione proponeva al-
cune misure immediate da pren-
dere per potenziare Vinsurrezione 
nazionale, migliorare il funziona-
mento dei CLN e metterli in gra-
do di assolvere alia loro funzio-
ne di governo nel presente e nel-
I'tmmediato domani dopo la libe
razione. 

Nel campo della vita economtca 
e sociale il documento del Partito 

^d'Azione sosteneva la necessitd di 
«preparare immediatamente i pla
nt di riforma nel campo agrario, 
mdustrtale. del commercio estero. 
in quello fiscale, ecc. >. 

Il partito comunista sulla base 
del suo oricntamento e delle direl-
Uve ribadite dalla Conferenza dei 
triumvirati insurrezionali, rispon-
deva immediatamente, il 26 no
vembre (pure con lettera aperta) 
salutando con soddtsjazione le pro
poste del Partito d\4zione e sotto-
Hneando che i compiti urgenti da 
fsso prospettati comspondevano 
olla Uvea * che i( nostro partito 
da tempo ha propugnato e pro-
pugna nella sua azione politico ge
nerate come in quella specifics 
*volta in seno ai CLN ». 

La Democrazia Cristiana ed tl 
Partito Liberate invece dimoslra-
rono subtto la loro avversione al-
I'imziativa ed alle proposte, non 
risposero che molto tardi, soltan
to il 12 gennaio 1945 la DC e nel 
febbraio il partito liberate. 

Nella sua risposta la DC trovava 
< singolare Vasserzione del vecchio 
stato auioritario che docrebbe ce-
dere tuttt t poteri al CLN », anche 
se agoiungeva che essa non voleva 
senz'altro c la restaurazione del 
vecchio stato italiano per il quale 
non • nutre souerchia tenerezza >. 
Respingera sostanzialmente le pro
poste .fatte dal PCI e dal Partito 
d'Arione col pretesto che aorebbe 

dovuto essere la maggioranza del 
popolo a decidere, con i suoi voti, 
il nuovo assetto statale. 

II Partito liberate, nella sua ri
sposta, assumeva posizioni analo-
ghe a quelle della DC, non solo, 
ma faceva addirittura Vapologia 
dello stato prefascista. * II prete-
so stato autoritario — scriveva la 
direzione del partito liberale — e 
lo stato liberale italiano che ha 
retto il Piemonte prima e poi I'lta
lia unita nel suo glorioso cammi-
no da Novara a Vittorio Veneto ». 
/ liberali respingevano la visione 
dei CLN come organismi struttura
li della nuova Italia democratico e 
sottolineavano • che Vautorita dei 
CLN derivava esclusivamente dal-
Vinvestimento che avevano avuto 
dal governo di Roma, li eonside-
ravano come espressione della le-
gittimitd dello stato liberale. 

II Partito socialista nella sua ri
sposta fu tutt'altro che chiaro, si 
soffermd soprattutto ad esaminare 
la questione dei CLN sotto I'aspet-
to burocratico amministrativo, elu-
se e sembro > non avere. compreso 
Vimportanza politico^ delle propo
ste avanzate dal Partito d'Azione 
e sostenute dal PCI, della assun-
zione di potere da parte dei CLN 
e dei compiti che ad essi si pone-
vano non soltanto in rapporto al
ia guerra di Liberazione, ma ai 
problemi del rinnovamento della 
societd italiana di domani. ' 

Cosi, gid alcuni mesi prima del
la Liberazione, si manifestavano 
con acutezza in seno ai CLN quei 
contrasti che avrebbero portato do
po la liberazione alia rottura aper
ta dell'unita delle forze antifasciste. 

Cadono quindi in grave errore 
coloro che invece di ricercare le 
cause per qui dopo la liberazione 
i CLN non furono rafforzati, anzi 
vennero rapidamente iiquidati, cre-
dono di trovarvi I'errore nella man-
canza durante la guerra di Libe
razione di un programma scritto 
(nessun programma scritto e mai 
stato da solo, garanzia sufficiente, 
la Costituzione ne e un esempio) 
e di una chiara visione dei com
piti di domani; visione che sia pu
re con tutti i limiti, le lacune e 
gli errori, ci fu: e ci fu non sol
tanto nei sogni, nelle speranze del
la parte piu avanzata del popolo 
italiano, ma venne espresso, for-
mulata e dibattuta dai partiti an-
tifascisti" nel CLNAI ed ' in ' molti 
CLN periferici. Ma gid allora in 
seno ai CLN (ed anche nel Nord 
dove le sinistre erano in vantag-
gio) si svolgeva una serrata lotta 
politica tra le forze avanzate del
ta democrazia e quelle conservatri-
ci. Per cui se e vero che riuscim-
mo a fare accettare la concezione 
che le sinistre avevano della guer
ra di Liberazione (lotta di massa, 
lotto armata, insurrezione naziona- ' 
le) molti obbiettivi politici, com
preso quello di dare vita dopo la 
liberazione ad un regime di nuo
va democrazia (risoluzione del 
CLNAI del gennaio 1944), e altret-
tanto vero che non riusctmmo a 
fare accettare sempre e tutte le 
nostre proposte; specie quando la 
guerra volgeva al termine, e si 
tratto di concretizzare, dt venire 
al dunque, le resistenze delle for
ze conservatrici si -manifestarono 
con maggiore virulenza. 

La Conferenza dei triumvirati in- , 
surrezionali concludeva i suoi • la-
vori il 7 novembre lanciando un 
appello a - tutti i partigiani che 
terminava con queste parole: c tl 
Partito Comunista, il Partito del 
popolo italiano, vede in voi non 
solo t combattenti di oggi, ma in 
quanto tali, vede i migliori arte-
fici dell'ltalia di domani. E* con 
voi che noi comunisti lavoreremo 
per ricostruire il nostro Paese, per 
risanare le sue ferite, per epurar-
lo dal marciume fascista e reazio- _ 
nario, per liquidare i piu in iqui ' 
privilegi del capitale, della grande 
proprietd e le loro forme piu retri-
ve, per dare alVItalia il regime di 
libertd e di democrazia progressi
va, per create condizioni di vita 
ed un avvenire migliore a tutti 
gli italiani*. 

Pietro Secchia . 

notiziario 
di storia economics 

• • • L'EDITORE BORINGHIERI ha pubbllcato un originate 
lavoro di Dante Zanetti, Problemi alimentarl dt una economia 
preindustriale teso a ricostruire, come scrlve Carlo M. Cipolla 
nella sua pretazlone un quadro vasto e comptesso sugli aspetti 
tondamentali della vita materiale di una eitta italiana — Pavia 
— agli inizi dell'eta moderna; un quadro in cui campeggia U 
problema della fame, che assillb nei secoli dei secoli le societa 
preindustriali e che tuttora slnistramente assilla due terzi del-
l'umanita » . . - • ; -
•*• NELLA COLLANA « Developpement economique- diretta 
da Andre Piatier. la SEDES di Parigi ha pubblicato un note-
vole lavoro di Paul Bairoch. R4volution industrielle et sous-
dtveloppement che individua nell'accrescimento della produttl-
vita agricola il fattore determinate della prima grande espan-
sione industriale del secolo scorso sostenendo poi che la situa-
zione derlvata da quell'awio impone adesso prevision! assai 
pessimistiche sullo sviluppo dei paesi arretrati. 
• • • E* COMPARSO SULL'ULTIMO fasclcolo della - Revue 
Historique- un informato studio di Raymond Poidevin, Lea 
interita. frangals et .allemands en.Serble de 1895 d 2914 dal 
quale risulta il crescente peso della influenza francese nell'eco-
nomia serba durante tale periodo. . 
• * • NELLA COLLANA « Studi e ricerche di storia economics 
italiana nell'eta del Risorgimento» pubblicata a cura della 
Banca Commerciale Italiana e uscito il terzo volume, Pasquale 
Villani, La vendita dei beni dello stato nel Regno di Na-
poli (U06-181S). 
*•* PRESSO MEISSENBRUCH a Bruxelles e uscito recen-
temente un volume di Jacques Bolle. Solvay, 1'inventeur, 
Vhomme, Ventreprise industrielle (1863-1963) in occasione del 
centenario del primo stabilimento. sorto a Couillet in Belgio, 
per la produzione di soda aU*ammoniaca. 
• • • NELLA QUARTA SEZIONE, Modern Trends in Trade and 
Development della 24* Conferenza annuale della americana 
Economic History Association tenutasi nel settembre scorso e 
stata presentata e discussa una relazione sul tema: The ame-
rican Invasion of Europe, 1870-1914: An Essay in Comparative 
Developmental History di Matthew Simon e David Novack. La 
Conferenza era dedicata quest'anno alio studio dell'lnfluenza 
della struttura e della dimensione del mercato sullo sviluppo 
economico. 
• • • CON UN VOLUME DAL TITOLO L'Istituto bancario dl 
S. Paolo di Torino curato da Mario Abrate e con un secondo 
volume di documenti tratti dall'Archivio dell'Istituto ad opera 
di G. Locorotondo, la Banca torinese ha voluto ricordare il 
quarto centenario della sua fondazione. 

Giorgio Mori 

I 

I I 
I DA GENERALI E FASCISTI che possono mai attender- | 

si le universita. gli studenti, e in genere la cultura? E" una 

I proposta di slogan per gli studenti uoiversitari brasiliani I 
che proprio in questi giorni conducono una coraggiosa battaglia | 

I per la loro liberta di associazione e in difesa della liberta di . 
insegnamento nelle Universita. L'UNEB (Unione nazionale de- I 
gli studenti brasiliani) era da tempo sotto accusa a causa so- ' 

Iprattutto dell'opposizione della quasi totalita degli universitari I 
alia cricca che opero il colpo di stato militar.fascista della | 

| t passata primavera. ora la persecuzione frammentaria contro 
questo o quello studente. contro questa o quella sede associativa | 
di universitari (un'incursione di lacerdiani in un circolo stu-

Identesco di Rio: aggressioni a Recife: espulsioni di student! I 
daU'L'niversita) si e concretizzata in un'iniziativa -globale*. • 

III ministro deU'educazione nazionale. seelto con - acrume • dal i 
gen. Castelo Branco nella persona del signor Suplicy De La- | 
cerda — che e cugino del piu noto Carlos Lacerda governatore 

I dello stato di Guanabara (Rio de Janeiro> — ha studiato una j 
legge ad hoc che e gia passata alia Camera federate dei depu- I 

Itati con un ristrettissimo margine di maggioranza: 126 voti • 
favorevoli. 117 contrari e 5 astensioni. La legge si qualifica da I 
te. a prescindere dalla firma lacerdiana che porta- prevede lo 

Iscioglimento dell'UNEB e la costituzione. in sua vece, di un " 
- Direttorio nazionale degli studenti • presieduto. o almeno 

I sotto il controllo. del ministro deU'educazione Lacerda (qual- . 
cosa cioe come creare un sindacato operaio diretto dal presi- I 
dente della Confindustria): proibizione di tutti gli scioperl 

I universitari. politici e non politic:: proibizione a tutti gli I 
studenti di prendere parte a qualsiasi attivita culturale o po- | 
litica che -non sia consona» agli interessi deila scuola na-

I zionale brasiliana. I 

La legge. come si e detto. e g;a passata — per due soli vott ' 
Ipoiche la maggioranza minima ricbiesta era di 125 voti — alia i 

Camera federate dei deputatt. Ora la battaglia e direttamente | 
fra gli studenti. appoggiati da molti sindacati. iavoraton e an-

I che da un forte movimento di solidarieta. per esempic degli I 
studenti progressisti francesi: e il governo L'UNEB e un'orga- • 

• nizzaztone abbastanza forte e molto unita. Fu fondata vents- • 
I sette anui or sono e rappresenta oggi piu di ceatomila univer- | 

sitari brasiliani II suo orientamento politico e presto definito 
la direzione (- un covo di comunisti -. secondo le afTermazioni 
di Suplicy De Lacerda) e stata recentemente eletta con il votn 
favorevole del 95 per cento degtl studenti aderenti allUNEB 

I 

(1) La nostra lotta o. 9. maggio 1944. 
n governo di unione nazionale e il 
governo di tutti gli italiani. 

(2) Dal rapporto politico teouto da 
Lulgl Longo alia Conferenza dei 
Triumvirati Insurrexionali. La nostra 
lotto, D, 19-30 del 2S novembr* 1944. 

I 
D referendum-trufla indetto dal governo bianco della Rho-

I desia del Sud (che si e svolto in questi giorni) ba avuto un I 
preliminare di perfetto stile nazista Ian Smith ha cor.vocato I 
un'assemblea genersle dei capi tribo del popolo negro (escluso 

I dal voto, dall'esercizio della politica. e buono soltanto per il I 
lavoro forzato) e ha annunciato che nulla era piu democratico * 

I del suo potere in Sud Rhodesia L'appoggio dei capi tribu. i 
come quello che 1 oazisti vantarono dei vari quisling dell'Eu- | 
ropa da loro occupata. e stato infattl - totale e generoso • nel 

I confronti del governo bianco. I 
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La sfasatura tra lo svi
luppo demografico di mol-
te citta italiane e quello 
delle loro attrezzature e 
dei loro servizi pubblici e 
una caratteristica del modo 
caotico e contrnddittorio 
con cui si e svolto il pro-
cesso socio-economico nel
l'Italia di questi ultimi 
anni. Milano non fa certo 
eccezione, in questo qua
dro; anzi, se la si conside-
ra, al di la dei conflni 
amministrativi, nella sua 
realta di metropoli, tali 
sfasature appaiono parti-
colarmente accentuate, e 
tali da giustificare la sen-
sazione che le condizioni 
di vita civile della massa 
dei cittadini milanesi siano 
peggiorate anziche miglio-
rate. II solo dato dell'au-
mento del reddito indivi
duate e familiare — anche 
esso, del resto, messo in 
dubbio dalla situazione at-
tuale — non basta infatti a 
caratterizzare le possibility 
di una vita migliore, piu 
ricca di prospettive, meno 
assillata dalla ristrettezza 
di tempo, da un ritmo esa-
sperante, da una crescente 
fatica fisica e mentale. 

Sotto questo profllo un 
settore che acquista un'im-
portanza sempre piu gran
de e quello delle strutture 
e delle attrezzature cultu-
rali che i Comuni sono 
tenuti a inettere a disposi-
zione dei cittadini. Trala-
sciamo la scuola, che, per 
la sua primaria importan
za, richiede un discorso a 
parte; e chiediamoci quale 
sia la situazione in questo 
campo, in una citta come 
Milano. A parte alcuni 
recenti clamorosi episodi, 
dei quali ci siamo gia 
largamente occupati, come 

• la mancanza di una seria 
iniziativa degli Enti Locali 
per scongiurare la chiusu-
ra della Biblioteca Feltri-
nelli, o la situazione pre-
caria di talune istituzioni 
artistiche, quale il Museo 
Poldi Pezzoli, non si puo 
certo dire che il quadro 
generate che ci si offre sia 
positivo: tutt'altro. 

A Milano non mancano 
certo ne cinematografi, ne 
teatri, ne centri di esecu-
zione musicale, e neanche, 
sia pure con limiti precisi, 
biblioteche e musei. Come 
non mancano librerie bene 
attrezzate e punti di ven
dita dei prodotti dell'indu-
stria culturale in genere. 
Ma basta esaminare una 
pianta della citta per ac-
corgersi come queste at
trezzature culturali — com-
presi, al limite, tutti i ci
nema di prima visione — 
siano accentrate quasi 
esclusivamente nella zona 
ristrettissima entro la cer
chia dei Navigli. Via via 
che si procede verso la 

., periferia, con una tenden-
za che persino in una citta 
male amministrata come 
Roma non trova riscontro, 
la densita e il tipo di que
ste elementari attrezzature 
scadono a livelli sempre 
piii bassi. E cid, in una cit
ta che giustamente si van-
ta di avere un'alta percen-
tuale di popolazione attiva, 
impegnata in lunghi orari 
quotiaiani. com port a o la 
rinunzia ad usufruire di 

, questi strumenti culturali. 
o un loro uso particolar-
mente scomodo; in ogni 
caso non sollecita certo 
alia loro frequente utiliz-
zazione. 

Due categorie 
di cittadini 

La questione appare tan
to piu grave se si tien cento 
che una recente inchiesta 
ha indicato, al livello so-
ciologico, una crescente 
tendenza a non uscire, se 
non per ragioni di lavoro, 
dal proprio quartiere. Si. 
determina cosi la formazio-
ne, in realta, di due cate
gorie di cittadini: quelli 
che fruiscono dei servizi 
culturali comunque esi
stenti; e quelli che di fatto 
non ne fruiscono. E' facile 
l'ipotesi che tale differen-
ziazione coincida, piu o 
meno. con i livelli dei red-
diti, dato il minor costo 
delle abitaziont via via che 
ci si allontana dal centro 
Si viene cosi a mantenere 
e confermare una situazio
ne reale di discriminazione 
tra gli abiUnti della citta: 
una discrirainazion* che 

neanche qualche lodevole 
iniziativa, come ad esem
pio lo sforzo del « Piccolo 

, Teatro» per la ricerca di 
un pubblico popolare, rie-

'see ad intaccare. 
II programma dei comu

nisti milanesi pone parti-
colarmente 1'accento sulla 
necessita, per il Comune, 
di contrapporre a tale ten
denza una precisa linea di 
azione. La proposta piii 
interessante, e che trova 
riscontro in qunnto ai e 
fatto da tempo in altri 
Paesi da parte delle ammi-
nistrazioni • pubbliche :e 
quella della creazione nei 
vari quartieri, di < centri 
di cultura» con teatri. 
cinema, auditori, sale di 
riunione, biblioteche, cen
tri di lettura — e la loro 
gestione non burocratica, 
ma, al contrario, volta a 
suscitare JMntervento di
retto della popolazione dei 
quartieri non solo neli'uso 
di tali - centri, ma nella 
scelta e nella organizza-
zione dei programmi di 
attivita. 

La cultura non e 
un privilegio 
Questa non e c h e una 

indicazione: ma tuttavia 
implica una visione gene-
rale della politica culturale 
degli Enti Locali che non 
corrisponde certo a quella 
sinora seguita dalle ammi-
nistrazioni di centro o di 
centro-sinistra che si aono 
susseguite. Quanto pur e 
stato fatto da tali ammini-
strazioni nel campo della 
cultura non e infatti mai 
uscito dai binari di forme 
e di metodi che seguono 
passivamente le scelte tra
dizionali; mentre il noccio-
lo di tutta la problematica 
odierna della cultura e il 
passaggio da una fase in 
cui anche la cultura era 
un privilegio di pochi, ad 
una realta in cui gli strati 
piu larghi di cittadini av-
vertono esigenze crescent! 
a questo riguardo. 

Da ci6 bisogna partire: 
e questo richiede un rove-
sciamento di schemi eredi-
tati passivamente dalla vi
sione borghese della divi-
sione della popolazione in 
una ristretta minoranza 
privilegiata e in una enor-
me maggioranza costretta 
entro i termini angusti del* 
la casa, del lavoro, del-
1'osteria. Un Ent« pubbli
co, se vuole d a w e r o dar 
prova di un contenuto de
mocratico, deve perci6 agi-
re nel profondo del tessuto 
culturale cittadino. Anxi e 
questo uno de| modi in cui 
m eg l io pud palesare la sua 
volonta di presentarsi co
me un centro di potere, 
appunto, pubblico e demo
cratico, in contrasto con le 
tendenze alia sempre mag
giore centralizzazione an
che dei servizi culturali e 
della loro produzione P 
distribuzione. 

Anche in questo campo. 
non si tratta tanto di orlri-
re ricette valide in tutte le 
situazioni e circostanze: ma 
il punto di partenza k una 
chiara visione e una ferma 
volonta. Quella visione e 
quella volonta che 6 man-
cata sinora, a Milano, a Pa
lazzo Marino e a Palazzo 
Isimbardi, malgrado le »ol-
lecitazioni-dei gruppi co
munisti al Comune e alia 
Provincia. Solo un rove-
sciamento dell'attuale si
tuazione e una modiflcazio* 
ne delle attuali maggio-
ranze possono condurre, 
anche in questo delicato 
e fondamentale campo che 
e la cultura, a nuov# im-
postazioni e nuove realiz-
zazioni. E cid sia detto, 
— malgrado la campagna 
elettorale in corso fintsca 
per fare apparire strumen-
tale ogni discorso sulle am-
ministrazioni locali — al di 
fuori di ogni atteggiamento 
meramente propagandist!-
co. E' purtroppo una realta 
che alle deficienze gravi di 
una azione culturale degli 

. Enti Locali milanesi solo 
da parte dei comunisti si 

' guardi con una sollecitu-
dine tutta particolar© e in 
un quadro di insieme che 
considera la cultura come 
un bene essenziale dei cit
tadini, un bene irrinunzia-
bile. 

Mario SpintHa 
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