
PAG. 8 / cu l f fura I ' U t l i t d / venerdi 15 settembre 1967 

SCUOLA 

Una « rivoluzione » pedagogico-
didattica cui sono direttamente 
interessate le forze popolari 

Perche il 
« pieno tempo 
Lavoro collettivo e creativity individuate - Edifici, 
«tradizione» e aggiornamento degli insegnanti 
Un «tran tran» che deve essere spezzato 

« Alili'uunn Ivuo In It'tu-p c i 
progrmnnti della nnnvn mvdin. 

l.n miiifKiitriiiizn rfclle cine 
tcrilte li a nui ri viinno bene. 
E pni c\'> il fuito die In nuovn 
mvdin esiste, b iniicn, v ohhli-
gnlorin, p dispiaciuln (die de-
lire. E' tin faito pmitivo. 

Fa trislczzn solo super hi nel-
le vnslre mnni. Lit rifunic chit' 
it sin come Valtru? 

l.n mvdin tecchin vm clnssi-
iln soprnllullo pvr I'nnuio e 
pvr il cnh-niliirio. l.n nuovn 
nun li lin iniiinii, Resin una 
icunhi su misiirn dvi rictlti. 
Di quelli che In atllurn Vliitn-
nit in ensn v tiinno n si uidn so-
In pvr inivlvre diplnini 

Peril c'i' un (tin di spernnzn 
nvU'nrticnln Irr. Islilniue un 
flnpniciwln di idnicnn ilivti ore 
svlliinaniili. Suhito dopo lo 
slvsso arlicnln vi oljre In senp-
pnloin per non farlo: il dopo-
scttnln verra nlliniln "previo ac-
ccrtamcnlo delle possihililii lo-
ciili ". Dunqiie fa cosn e ri-
messa in maim voslrn ». 

Cos! lianno srrillo i ragazzi 
della scuiiln fli Ilarhintia, quel-
la rlie avrva nr£aiii/zalo il 
ennipianto don Mil,mi, nella In-
ro l.cllcrn a una professorvssa 
(Lilm-ria IMilricr l-'iorrnliua, 
1%7. pp. \(>1, L. TOO': In rosit e 
rimessn in nmno vostrn, prr 
strapparc quelle ilirri ore (al-
mi-no) scllim.iti.ili ili dopo-
sruola. eoiiiumpic fatlo, pre
vio acrrrlami-iito delle possi-
hililu lnrali; ma la cosa ri-
tnma dalle inani degli in5e-
gnanli, ilei dirixriili scola'liii, 
<lcgli animiiiiMralori locali, al-
le mani delle famijjlic eonta-
<line, opcraic, delle masse po
polari si' si va ollre o si giun-
ge a ehiedcre una srnola su 
misura ilci piii, una sruola die 
fornii c non sclc/ioni, una 
scuola che viva della rooprra-
zinne e non delta rorsa al hrl 
volo e al diploma da una parte 
e al rompiniciiio del program-
ma dall'altra, una scuola rlie 
non si riduca a frettolosi in-
contri ed a superficial! eontrol-
li di prnfittn, una a scuola a 
pieno tempo n. 

Che cos'c la « srnola a pie
no tempo »? Dohhiamo prima 
di lulto a derma re con drrisio-
ne che non c lino slogan, facile 
quanin illusorio, una chimrra 
che si fa sperarc senza possi
bility di eonrrrte atluazinni. 
Non ci rifcriamo. ovviamente, 
al proliingamciitn purn e sem-
pi ice dell'orario scolastico gior-
nalicro (7-8 ore), ma alia ri
voluzione pcdagopieo-didallira 

La parnla usata, qucsla vol
ts, non c grossa; di n rivolu
zione D si tratta. il volere una 
scuola dove si svolga un lavo
ro collettivo. dove non esiMe 
pill per cosi dire il iliriltn d'au-
tore, do\e ri si realizza nel 
gruppo. cil il gruppo e In slni-
mento attraverso il quale si 
prova. si disrutc, si crra. si e 
•ollerilalo. ri si sramhia c ri 
•i formano If idt-r. 

La crealivilh individualc. la 
immaginazionr rirnnquistann 
il proprio valore; la memoria 
non si esercila se non stilla 
prnduzinnc c sulle prnpoMe 
colletlive. Oualunipie sia il li-
Trllo mrntale, il rarattrre. 1'at-
titudine e le srrltc di ciasrun 
apparlenrnte al gruppo, vi e la 
possibility di esprimersi, di 
comunirare con eli allri: non 
vi sono pin il 5 o il 6 ron la 
lorn funzione discriminant*-, le 
differrnzc non sono piii un 
proiiirnia. anzi r**c sono indi-
ipensahili prr nu'llere in ran-
In la dialrllira fli gruppo; rs-
»e non trrranno apprnfnndite 
nnilateralinrntc dalla prrtrsa di 
omoarneizzare. non vi sara il 
primo e I'liltimo del la rla?<c, 
le differrnzc individuali servi-
ranno a potenziare !o sviluppo 
di ciasruna personalila. I^ascia-
la libera, Timmaginazione si 
proiella in atti rulluralmrnte 
•ignifirativi, che non saranno 
mai gindirati « non-srola<tiri » 
perche la srnola non slabili«re 
•priorijticamrnlc normr rtillu-
rali. ma ne rrra, le csprrimrn-
ta rontinuamrntc.- ponrndo il 
bambino quale snggrttn e l'am-
biente rirroslante quale oggrl-
to di que5la sprrimrnlazione. 

• Se In scuola non ri%prltn 
ne i hi so pni di crrnzione dei 
bambini ne le csipenze dciram-
biente vissuto dnl bambino — 
direva Frcinei — In pedagopa 
diventn farte rfi far apprende-
te, di far lavorare, ecc, di far 
bere chi non ha scte. Destinata 
a/ fallimcnto. essa non pun che 
ricorrcre alle san&oni». 

•Quando si esprimono o si 
tenia di mnirrc in pralira 
(nclla propria rlasso, o sruola) 
qitrslc idee, i * ni«i « non man-
rano mai. sia di chi e in linea 
di prinripio d'acrordo, sia ov
viamente «li rhi e asprsmente 
in disarronlo 

I « ma » non manrano mai 
quando si mole rambiare; qui 
ri tnterrssann quelli di rhi, 
almrno in linea di prinripio, 
•arebbe d'accordo ron il cam-
biamento: 

I) Non vi sono i locali adat-

li; locali ed attrezzature com-
porterrliliero rosli non sop-
poriahili. La scuola-easerma e 
imposia dagli cdifiri-raserma 
gia esislonli. 

2) La didallica tradizionale 
ha dalo i suoi frulti per gene-
razioni e generazioni: si e pro
prio sicuri di dovcr huttare tut-
to a mare? 

3) Manrano gli insegnanti 
preparali ad nssumere il nuovo 
ruolo di i'oordiuatore del col-
lelliio srolastico, e dUposti ad 
« ahhantlouaie la ratledra ». 

Se gli rdifici-casenua impoii-
gono |,i scuola cu<rrina, da ora 
in poi M coslrui-cano solo 
nuo\i tipi di ediliei, the non 
vuol dire sidlanto in ode mi e 
ariosi e ron un po' di venle, 
ma rlie rispnndann ai nuovi 
rompili rhc la scuola deve as-
snniere. |]gualmrnte, si adat-
tino vecrlii ciliflci: quante vol
te sono proprio Paula magna, 
la palestra, il rnrtile, il labn-
ratorio, le terrazze ad essere 
ilescrte di bambini, mentre 
questi ven^ono hen inzeppali 
nclle n aulc » durante le quat-
tro inlerminahili ore? 

La didallica « tradizionale n 
e estrrmameute equivnea nei 
primi due riili dell'ohhligo 
(sruola elemenlare) e pralica-
iiiente inesislente per il terzo 
ciclo (sciuda media iiniea): 
non si puo parlare, in quesle 
roiidizioni, di tradizioni didat-
tirhe flella sruola puhhlira ita-
liana: rio che esiste e un trim-
trim di cui nessuno e convinto 
e che solo |o spirilo buro-
cratiro in cui vegcta la nostra 
sruola ricsce a rendere sop-
portabile. Non vale quindi 
nemmeno ricordare che scuola 
e societa stanno rambiando 
troppo rapidamente per « trat-
tare » le nuove generazioni co
me furnno trattale le preceden
t s in quanto a didattica (al-
meno che non si rilenga a di
dattica n il tran-tran di rui si 
e detto rcgolato dalle ottusita 
delle cirrolari ministerial!) 
non e'e nulla da cambiare, 
ma tutto da fare. 

Per quel che riguarda la 
formazionc e I'agpiornamento 
degli insegnanti (che, come si 
c dctlo, nun riguarda solo 
I'aspctto cullurale-professiona-
le, ma anrhe quello psicolo-
gico — 1'inscgnante deve ah-
bandonare la forma mentale di 
autorila suprcma, di giudice, di 
fonte indisctissa drlla scienza, 
ecc.) il problema effettivamen-
te pu6 apparire pin complcsso 
e non risnlvibile in modo vo-
lontaristico: le rentinaia di 
migliaia di insegnanti, vecchi 
e nuovi, che andrebbero im-
pegnati nella sruola delPobbli-
go « a pieno tempo i> hanno 
insegnato, a volte per molti 
anni, in un rerlo modo o han
no frequentato sruole in rui so
no stati « trattati o in quello 
strsso modo. ne la loro men-
lalita e fnrmazinne pnssono es
sere cambiali per deereto mi-
nisterialc. Ma vannn conside
rate due rose: 

1) sempre pin, snprattiitto 
fra i giovani insegnanti. si fa 
strada Tinsofferenza per il sof-
fnrante tran-tran tradizionali-
stiro e si rirereano forme e 
rapporti nuovi da instaurare 
nella classe e nclla scuola; 

2) sono le istiluzioni e le 
esperienzc nuove a form a re in
segnanti nuo\i: alia pur neres-
saria formazione univrrsilaria 
di lutti gli insegnanti e agli 
indisprn»abili corsi di «g|(iiir-
namento, ranno aggiunti. nel-
i'npera di rinnoiamcntn e di 
riqualifirazione drl nnstro 
corpo insegnante, IVsperienza 
direlta e rostante in una sruo
la che si rinnova nella mode-
sta ma pervieare sperimenta-
zione. e nello trambio inter-
scolastico di quests esperien-
ze, dei rasi che si sono pre-
senlati, dei risultati ottenuti. 
degli ostaroli in cui ci si e 
imbattuli, degli errori compiu-
ti. Gli Hates per insegnanti. 
dove e la realli scolaslira da 
ognnno vissula ad esser mae-
stra. sono gia una ronsuetudi-
nc opcrante di diverji inse
gnanti. mililanli per una scuo
la drmorratira e rinnnvata. e 
rhe ha gii dato i primi frut-
li, fnrmandn la base, anrora 
non larga ma pirnamente im-
pegnata e seriamente prepara-
la. di un movimenlo nella 
sruola per ginngere ad nna 
istruzione « a pieno tempo a, 
ron lutta la « rivoluzione » pe-
dagogico-didattira rhe essa 
comporta. 

Ma a questa « rivoluzione • 
ben piii \aste forze soriali so
no interessate: i ragazzi di 
Barhiana sono li a rirordarre-
lo. Le forze popolari hanno i 
loro simmenti di lotia e di 
intervento — i partiti. i sinda-
rati, le assoriazioni di massa. 
le amministrazioni demorra-
tirhe degli enti locali: sapran-
no usarli per rostruire final-
mente ta scuola tu misura dei 
piit. 

Lucio Del Cem6 

URBANISTICA 

VITA (E MORTE) DELLA VECCHIA MILANO 
nei cent'anni della Galleria 

Problemi urbanistici, speculazioni e retrosceno politici in « duecento metri di strada coperta » — « I I Pungolo » a »La Gazzetta di Milano » 

ETNOQRAFIA 

Leggende e documenti della vita e della culture millenaria nella piccolo 
isola della Polinesia resa famosa e misteriosa dalle sue scuiture megalitiche 

I volti di pietra 
dell'Isola di Pasqua 

L'lsola di Pasqua e una di 
quelle terre che evocano. al solo 
nominarle. un alone di mistero. 
di leggenda: nel 1600 era solo 
una terra awistata dal fdibu-
stiere Davis e a lungo si cerco 
in quella parte dell'oceano un 
continente sconosciuto, una < Ter
ra australis incognita >. Final-
mente nel 1722 I'olandese Rog-
geveen scoprl un'isola popolata 
da Rente cordiale e pacifica e 
la sua attenzione fu attratta da 
strani monument i giganteschi 
che gli sembrd impossibilc po-
tessero essere stati costruiti da 
< selvaggi nudi >. Per parecchio 
tempo l'isola fu dimenticata e 
fu il capitano Cook a risco-
prirla e a renderla famosa e 
dopo di lui numerose furono le 
navi europee che vi approda-
rono. Nel 1800 pero comincio 
lo sfruttamento degli indigeni 
deportati per lavorare come 
<:chiavi nei giacimenti di guano 
del Peru: quando nel 1862 arri-
varono alcum missionan. tro-
varono solo seicento abitanti. il 
resto della popolaztone era sta-
to decimato da epidemic e ca-
restie e i pochi rtmasti conser-
vavano ben poco della origma-
na cultura. tanto che non sa-
pevano ben spiegare nemmeno 
loro 1'ongme del loro popok> 
e il significato dei monumenti 
che. ormai in ronna, erano 
sparsi su tutta l'isola. Queste 
statue hanno sempre eccitato la 
fantasia dei profani e degli 
pseudo-scienziati e hanno dato 
I'avvio a una serie di ipotesi 
piii o meno fantastiche sull'ori-
gme dell'Isola e di un mitico 
popolo di costrutton: si ricorse 
a catachsmi Ji cui non esiste 
traccia nclla geo!ogia per inven. 
tare continenti scomparsi miste-
nosamente (specie di Atlantidi) 
e si mventarono popoli venuti 
da terre non meglio identificate 
p*>r distruggere il mitico popolo 
pasquense e alcuni hanno pen-
sato addirittura a invasioni di 
extra-terrestrL Su un piano me
no fantastic© e'e ancora on mi
stero nell'iso'a e doe una ven-
tina di tavolette di legno le 
quali recano incisi segni pitto-
grafici che sembrano avere una 
stretta somiglianza con tavolet
te analoghe provementi dal gia-
cimento preistonco di Mohenjo-
Daro nella valle dell'Indo e ri-
salenti a circa 5000 anni fa. 
Ce quindi di che sbizzamrsi 
nej formulare teorie sull'oiigi-
ne della crrilta pasquense. ma 
il problema va visto inquadran-
dolo ne) problema ben piu va-
sto del popolamento di tutta la 
Polinesia: infatti, nonostante il 
loro frazionamento in piccoli 
gruppi su un'area molto vasta, 
i polinesiani oostituisoono on 
gruppo molto omogeoeo dal pun-

L* c moals >, gigantesche statu* monoliticht alle pendici del vulcano estinto Ranoa - Raraku 

to di vista razziale e cu'turale 
e questa omogeneita presuppo-
ne che il popolamento delle iso-
le sia a\-venu'o" in epoca rela-
tivamente recente. Secondo i 
idiivli pOi i nĉ s • 3 n•. basati sul 
conto delle generazioni. il loro 
arrivo nel!e iso!e rssalirebbe cir
ca al 500 d.C • 
• Per quanto riguarda il luogo 

di ongine, alcum studiosi am-
mettono una provenienza dal-
l'lndia del Xord e spieghereb-
bcro cosi l'esistenza dei carat-
ten europoidi e la somiglianza 
della scrittura delle tavolette di 
Pasqua con quelle dell'Indo: la 
acquisizione . di caratteri mon-
goloidi sarebbe awenuta a cau
sa di una migrazione attraverso 
1'Asia. Altri studiosi pensano in-
vece che i polinesiani siano di 
origme mongoloide e allri anco
ra. tra cui Heyerdhal. il quale 
compi U famoso viaggio sul 
Kon-Tiki. pensano ad una pro
venienza dall'Amenca e piu pre. 
cisamente dalle coste peruvia-
ne. Comunque s;a. l'isola di Pa
squa. che fa culturalmente par
te del gruppo pqlinesiano, fu 
popolata ' in tempi abbastanza 
recenti e questa conclusions e 
accettata- dal M6traut. 1'autore 
di una particolareggiata rela
tione- ricurdante -una spedixio-

ne scientiflca effettuata nel '34. 
A. Metraux. in € La merari-

pUosa isola di Fasqua > (ed. Su
gar. Milano 1967. pagg. 262. 
taw. 13. L. 2.200) ana.izza m:-
riiiZiOsamertte tuiti t ua&i €GTK>-
sciuti della stona dell"isola: dal
le relazioni dei primi scopriton 
a quelle dei missionan fino a 
quelle raccolte nella sua spedi-
zione e traccia un quadro della 
societa pasquense che compren-
de ogni aspetto della vita quo-
tidiana. dell'organizzazione so-
ciale. della religkxie, Egli espo-
ne quanto ha potuto ricostruire 
attraverso i miti e le leggende 
tramandati oralmente di gene-
razione in genera zione e infi-
ne affronta il problttna relativo 
alle statue e alle tavolette. 

Le statue sono enormi mono-
liti dai grandi volti rozr. e spi-
golosi intagliati nel tufo e sor-
montavano i grandi mausolei 
dell'isola: oggi sono in gran 
parte rovesciate e corrose. e ve 
ne sono anche numerose che non 
furono ultimate, cosicche e sta-
to possibile studiare la teciuca 
usata dagli scultori. Erano pro-
babilmente statue di divinita, 
forse rappresentavano I capi e 
I sacerdoti divenuti. dopo la 
morte, dej tutclari delle tnbii, 
comunque non sono ne tanto an-

tiche ne tanto misteriose come 
mo'.ti credevano e non sono sta
te costraite da mitici giganti. 
bensi dagli antcnati degli stessi 
indigent che fino al secolo scor-
so coriLinuaroriO a coSkruire rri3ii-
so!e; con la stessa tecn.ca di 
quelli sormontati da statue. 

Per quanto riguarda le tavo
lette. il Metraux respinge ogni 
ipotesi che le awicmi alle ci-
vilta antiche dell'Indo. esclude 
che si tratti di un sistema di 
scrittura pittografico-e le consi-
dara unicamente come prome-
moria che servivano ai canton 
per recitare i lunghi poem: re
lative alia storia del loro popo
lo. Infatti ancora oggi i poli
nesiani usano salmodiare le li-
ste genealogiche e le leggende 
con I'aiuto di bastom su cui 
sono incisi simboli sacn. Si trat
ta di ipotesi che hanno un fon 
damento piu logico di quelle ba-
sate su confronti con civilta 
troppo lontane nel tempo e nel
lo spazio e I'autore non preten-
de di spiegare a fondo la ge-
nesi della cultura pasquense ne 
di chiarire problemi ancora in-
soluti. ma sfata parecchi luoghi 
comuni e fomisce dati precisi 
per una ulteriore elaborazione. 

r. g. 

15 settembre 1867: una bel-
lissima domenica piena di sole 
di cent'artni fa che, per i mila-
nesi, resta nella « storia * (I) 
come giorno inaugurale della 
Galleria, duecento metri di 
strada coperta che unisce 
Piazza del Duomo con Piazza 
del Teatro (e il < teatro >. si 
sa, e la Scala). 

Ce il re, naturalmente, con 
qualche parente e ministro; 
e'e il sindaco lieretta, un mo
derate molto discusso. con la 
sua Giunta; ci sono alcune 
bandiere delle societa operate 
che hanno lavorato all'impre-
sa; e'e Giuseppe Mengoni, 
Vingegnere romagnolo che ha 
sbaragliato tutti i concorrenti 
assicurando al sua progetto la 
palma della vittoria; dietro i 
cordoni e'e la folia che si ac-
calca tra le case abbattute e 
le strette vie in attesa di de-
malizione che fanno corona 
alia Galleria e per la sistema-
zione delle quali. occorreran-
no altri 11 anni. E' la folia 
milanese di sempre: scmplice, 
curiosa, impertinente, pronta 
ad accorrere dove e'e qualco-
sa di nuovo da vedere e da 
commentare ma mai dimen-
tica di quel che « sta dietro >. 

Forse per questo. perche si 
sentono addosso gli occhi di 
tanta brava gente, sono cosi 
inquieti il sindaco Beretta e 
I'assessore Marzorati, sua co-
gnato. Anche il Mengoni. per 
altre ragioni, e pieno di pau-
re: con la farza dei suoi verdi 
trent'anni ha affmntato spa-
valdamente cinque anni di 
battaglie. di polemiche, di 
sarcasmi e criliche per man-
dare avanti la realizzazione di 
un progetto complesso che 
non riguarda solo la costru-
zione della Galleria ma la si-
stemazione dell'intera piazza 
del Duomo e della zona — fitta 
di case popolatissime. di ncgo-
zi, caffe. teatri — che sta tra 
il Duomo e Piazza della Scala. 
Una felice inaugurazione della 
Galleria rendera tutto piii fa
cile, perche scontato, per il 
futuro. E cost sard infatti: il 
fatto compiuto togliera mor-
dente agli attacchi, per niente 
gratuiti, dei detrattori della 
Galleria (intendendo per tale 
I'intero progetto Mengoni). 
Resteranno, invece, in piedi 
tutte le buone ragioni dell'op-
posizione alia Giunta Beretta 
per come ha condotto « Vaffa-
re > della Galleria: tre mesi 
dopo Vinaugurazione il Beret
ta sara sconfitto alle clezioni. 
trascinatn nel baratro insieme 
all'assessore cognato specula-
tore sulle aree. 

Alia vittoria del progetto 
Mengoni che cancellava com-
pletamente il tessuto urbano 
tra il Duomo e la Scala sosti-
tuendoln con strode e immo-
bill del tutto nuovi, architetto-
nicamente omogenei, studiati 
a tavolino, senza tener conto 
di vecchie abhudini alimenta-
te da secolari destinazioni, si 
c giunti solo nel settembre del 
1863 dopo tentativi e travagli 
che hanno impegnato il consi-
glio comunale per molti anni. 
TAI distruzione di cid che esi
ste. che il progetto Mengoni 
sottinlende, e totale e lascia 
perplessi non solo gli ostinati 
amanti del vecchio o t criti-
coni da vignetta umoristica. 
Carlo Cattaneo. nel * Poli-
tecnico > del 1839. intervenen-
dn nelle discussioni del tempo 
sulla sistemazione della piaz
za attorno al Duomo si era 
schierato a favore di una piaz
za non molto grande, sia per 
ragioni artistiche che econo-
miche. osserrando che * fare 
una piazza non e rifare una 
citta >. E proprio questo inve
ce. avverra. rent'anni dopo 
per volonta dell'amministra-
zione moderata di cui il Men
goni ha meglio di ogni altro 
concorrente interpretato t de-
sideri. Nel 18KI, amareggiato. 
Cesare Correnti scrive alia 
conlessa Maffei, nume tutelare 
dei moderati. per invocarne 
Vautorita a favore di quel che 
di buono e'e da tenere in rita 
della recchia Milano e conclu
de con disperata tristezza: 
< Forse mi far a cieco il dolo-
re. forse, avendo finito to. mi 
par che molte cose, le quali 
mi furono sante e dilelte. mi-
naccino di finire ». 

L'inferrenfo non avra alcun 
seguitn: aristocratici risorgi-
mentali e borghesi moderati 
sono d'accordo nel far piazza 
pulita. Anche perche" dallo 
sventramenlo del cuore di Mi
lano si apre la prospettiva per 
affari di milioni. Nessuna esi-
tazione, percio. di fronte alia 
demolizione del quattrocente-
sco portico dei Figini — I'uni-
co rimasto ancora in piedi dei 
settanta costruiti in Milano 
quattro secoli prima — e del-
Vuolato del Rebecchino. an-
ch'esso antico. di quei tempi. 

Sotto la spinta dell'affare. 
cui sono interessati banchieri, 
proprietari di case e pubblict 
aTnminwfrafori. la slampa dei 
codini e dei moderati si schie-
ra per gli stentramenti contra 
ogni ripensamento sull'even-
funic insertmeTifo deH'onftco 
nel nuovo. «71 Pungolo >, fl 
piii diffuxo dei oioraali mfla-
nesi tra il 60 e il 70, i per 

radere al suolo tutto quanto 
come vuole la Ginnfa Beretta. 

11 Comune ha comprato 
tutti gli immobili destinati alia 
demolizione spendendo una ci-
fra che. in lire attuali. si aggi-
ra sugli otto miliardi. Tre di 
questi miliardi vengono rem-
perati vendendo le aree edifi-
cabili alia Societa Inglese che 
si e assicurata la costruzione 
della Galleria e adiacenze per 
interessamento del Mengoni. 
soffiando I'affare a un gruppo 
di banchieri niifartest. Ttiffo il 
rcsfo va in allargamento della 
piazza e nuove strode. E' una 
operazione colossale alia qua
le partecipano, sia pure per le 
briciole. anche uomini del Co
mmie. L'esattore comunale. 
rag. Pietro Conconi per com-
merciare in case utilizza I mi-
Hone e 600 mila lire (del tem
po) di pubblico denaro. Se ne 
fara grande scandalo ma il 
Conconi restera esattore e la 
Giustizia non si intcrcssera di 
lui. troppo occupata a condan-
narc i ladri di polli. Visto che 
si pud anche farla franca, lo 
assessore Giambattista Mar
zorati, cognato del Sindaco. 
compra due case da demolire 
e le rivende al Comune per il 
doppio del prezzo. Su questo 
fara campagna la «Gazzetta 
di Milano * e la querela, in-
cautamente inoltrata dal sin
daco Beretta. si concludera 
con la vittoria del giornale e 
la sconfitta. non solo in Tribu
nate. dell'Amministrazione. La 
Giunta Beretta cadra, infatti 
per questo. Non perche abbia 
avuto la sen.sibilild di dimet-
tersi (anche allora, come spie-
ga sempre Camillo Cima. « ron 
la storia dellabnegazione " ai 
moderati " piaceva tener le 
mani dappertutto dove e'era 
da maneggiare pubblico dana-
ro: non avranno magari ruha-
to... perche quasi tutti ricchi; 
ma quella ostinazione di non 
mollare mai certi posti, mi fa 
credere che ci fosse qualcosa 
da piluccare >), ma perche gli 
elettori ne boccieranno i can
didate 

Le vicende porteranno poi il 
Comune a diventare proprie
tary delle nuove costruziani. 
In tutto la Galleria verra a 
costare ai contribuenti mila-
nesi piu di 10 miliardi (in lire 
attuali). al gioco politico la 

danti; il primo marzo del '96 
fara sparare sulla folia che 
chiede la fine deVa giierra in 
Africa dopo il disastro di 
MM a e ci saranna un morto e 
quattro feriti. IAI Galleria e 
il centro delle grandi manife-
staziani del '98: dal 6 al 10 
maggio Bava Beccaris spare-
ra contro gli operai e i socia
list, dopo aver occupato mili-
tarmente la zona di Piazza 
del Duomo, Cinque giomi: 
cento i morti e picni di feriti 
gli ospedali. Per la Galleria 
passeranno t cortci dello scio-
pero generate del 1904 e died 
anni dopo le violenze degli in-
terventisti, prime avvisaglie 
dei futuri scontri tra fascisti 
e antifascists 

Nell'estatc del '-13 un bom-
bardamento notturno distrug-
gera quasi completamente '° 
costruzione del Mengoni ma 
alia Liberazwnc le fotografie 
ci mostrano la gente. insieme 
ai partigiam ancora qui tra 
Piazza della Scala e Piazza 
del Duomo, e sempre qui ri-
troveremo da allora gli ope
rai. gli studenti, gli intellet-
tuali che hanno qualcosa da 
dire all'intera citta e al Go-
verno. Nell'ottobre del 1963 
proprio in via Mengoni lo stu-
dente Giovanni Ardizzone ver
ra ucciso da un celcrino del 
battaglione Padova durante 
una manifestazione per la 
pace minacciata dall'aggres-
sione USA a Cuba. In Galle
ria, verra bloccata la cerimo 
nia di partenza del Giro d'lta 
lia nel giugno scarsn. da una 
massa di cittadtni che prate-
stano per I'invasione della fa 
scia snulitarizzata nel Viet
nam da parte dei snldati USA. 

Le strutture architettoniche 
e la funzione di cuore demo
cratic della citta sono le tint-
che cose che accamunano la 
Galleria di oggi a quella di 
100 anni fa. Per tutto il resto 
essa ha mutato di pari passo 
con il mutare del costume. 
Del «salotto di Milano » del 
tardo Ottocento e del primo 
Novecento dove sono conre-
nuti « scapigliaii >, futuristi. 
d'annunziani, musicisti, attnri 
non e'e piii traccia. 11 iBiffi ». 
luogo d'incontro per Mica, 
Giacosa, Puccini. Boito e di-
ventato un' immensa tavola 
calda dove frettolosi impiegati 
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vita di un'ammtntslrazione 
moderata e al mondo dei co
st ruttori la vita di Giuseppe 
Mengoni. caduto da vn'impaU 
catura per un'asse malmesra. 
alia vigilia dell'inaugurazione 
del grande arco che da su 
piazza del Duomo. Non ateva 
ancora 50 anni; 14 li arera 
spesi a Milano per sorvegliare 
di persona la realizzazione del 
suo progetto. Dopo di lui tutto 
si ferma: quel che non era 
stato ancora costruito non lo 
sara mai piit. 

Bella o brutta. il 15 tetter-
bre del 1867 la Galleria e vr.a 
realta e da allora ad essa sara 
strettcmente legato la storia 
della citta. Sono passati appe
nd 10 giorni dcirinauauraztone 
e i giovani vi si ammassano 
per protestare per Varresio di 
Garibaldi a Sinalunga. Un 
mese dopo. I'll novembre. in 
Galleria e dintorni si faranno 
210 arresti per sciogliere le 
manifestazioni fxlogaribaldine 
dopo Montebello e Mentena. II 
1. maggio 1890. la Galleria 
sara occupata militarminte: il 
Crispi teme manifeitazioni 
per la giornata di otto ore e 
proteste per I'arresto di Ardi-
gb. capo dei fornai di Milano. 
7 suoi conti con Milino e 7a 
Galleria non si chiudano cosi. 
Nel '94 visiterd VEtposmone 

wternazionale tra fischi assor-
o gente di passaggio mangia 
all'americana. II Gambrinus, 
divenuto poi < Grand'ltalia », 
con rorc/iesfrtna che suonava 
dietro le palme in taso. ha la 
lasciato il posto ad un'esposi-
ztone di lavatrici. Fagocitati 
dall'espandersi delle tavole 
calde e dalle agenzie di viag
gio, sono scomparsi il caffe 
Gnocchi e il « Bar Si » dore 
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si prima di affrontare il « Bo
ris Godunov > alia Scala. La 
Galleria e ora la mostra per-
manente della Milano dei con-
sumi: alle otto di sera si ab-
bassano le saracinesche gri-
ghate sulle vetrine e la vita i 
fimta. At tavoli dei caffe verso 
il Duomo siede solo gente di 
passaggio. turisti, gente che 
fa mercato. Di fretta. anche 
questa, e prtvata del vezzo 
della superstizione. 

Renaffa Bottarelli 

(1) Ultimo contribute* a que
sta < storia > e la pubblicazio-
ne di «Cento anni in Galleria* 
di Giuseppe Barigazzi. edit, il 
Comune di Milano. L. 2.800. 

Nelle foto: 1 maggio lift): la 
Galleria di Milano occupata 
dalla truppa. La Galleria # 
Milan* viita da Sttinbcvt 
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