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II triste 
primato 

dell'analfa-
% betismo 
urbanistico 

Una eloquente illustrazione del 

modo in cui e stato applicato 

il regolamento edilizio del Co-

mune di Genova che afferma 

testualmente: « E' vietato costrui-

re edifici sul ciglio o al piede 

dei dirupi ». La foto e stata scat-

lata dalla famosa Collina degli 

Angeli 

Lettere di condannati a morte 
della Resistenza italiana 

Caduti 
senza epopea 

II libro che Malvezzi e Pirelli pubblicarono tredici anni fa 

riappare in edizione tascabile negli « Oscar » di Mondadori 

Una citta violentata dalla speculazione 
Geologi in soffitta e urbanisti in tribunale — II fallimento del centro-sinistra — La tragedia di via Digione 

GENOVA, maggio 
La clrcoslanza potra sem-

brare paradossale, ma e rlgo-
rosamente vera, ed accertabt-
le: Genova, gia adesso vanta 
piii «centri direzionalia di 
New York e, non contenta di 
questo primato, ne ha alme-
no un paio supplementari in 
programma. Che le Industrie 
chiudano (venttmila posti di 
lavoro perdutt negli ultlmi cin
que anni) e le sedi delle so
cieta emlgrtno, come hanno 
fatto recentemente Vttalcan 
tleri, la Esso e la Mobil (e 
come minacciano di farlo 
Vltalsider, la Shell e I'Ertda-
nia) poco importa al com 
ponentt detl'attuale giunta di 

' centrosinistra t quali sembrn-
•no aver trovato un nuovo 
, giocattolo, la «politico dei 

centri direzionali a. > 

Quello che era deftnito dat 
professionisti come analfabe-
tismo urbanistico della giun
ta Pedulla ha avuto, come 
sappiamo, tragici riscontri nel-
la nostra citta: i dlcianno-
ve morti di via Digione e cir
ca mlllacinquecento genovesl 
trasformali in senzatetto per-
che di punto In bianco U sin-

daco si e accorto che abita-
vano in case pericolanti. 

« Dopo il Va)ont. Agrigento, 
Napoll anche Genova ha pa-
goto in sangue il tributo alia 
miopia ed al conservatorismo 
che caratterlzzano la nostra 
societa — hanno scritto in 
un manifesto i geologi del-
I'ANGl subito dopo la trage
dia di via Digione — occor-
re pert denunciare che la ca-
tastrofe che ci ha colpiti non 
pud essere attribuita sempli-
cemente ad una ineluttabile e 
imprevedibile calamita. 

* Ancora una volta non st 
e tenuto conto del giudizio dei 
geologi che gia da tempo ave-
vano messo in guardia sulla 
esistenza di queste situazioni 
di estremo pericolo. Ancora 
una volta si e preferitb elu 
dere i problemi connessl con 
I'inserlmento dei geologi net 
quadri tecnici dell'amminlstra-
zione pubblica. II gruppo li-
gure dell'associazlone nazio-
nale geologi italiani denuncia 
Vtnsenslbilita di una classe di-
rlgente che non sa e non vuo-
le utilizzare gli strumentl piit 
tdonei a contenere il nnme-
ro e I'entita degli spavento-

si disastrt che si susseguo-
no nella nostra nazione ad 
un rttmo sempre piit impres-
sionante a. 

Questo giudizio severo dei 
geologi era stato preceduto da 
un documento dell'INU fl'istt-
tuto nazionale di urbanistico) 
in cui si affermava che gli 
atti urbanlstici del comune 
pregiudicano il tuturo di Ge
nova. 

«A nostro avviso st tratta 
di azioni che si traducono 
semplicemente nella parziale 
reahzzazione del piano rego-
latore del 1959, riveduto e peg 
giorato — affermano gli urba
nisti — con aumento della 
densita nella zona centrale 
della citta, senza alcun espli-
cito disegno che avvii a solu-
zione i problemi di equllibrio 
e di riequilibrio della citta, 
senza rapporto e senza una 
verifica di compatibllita con t 
problemi del centra storico, 
del centro direzionale, del 
trafflco e del trasporto pub-
blico nell'area urbana. Que
ste decislonl sono tali da vin-
colore gravemente le scelte 
che in sede di auspicata ri-
presa del lavori per il piano 

L'isfruzione professional: una baftaglia da combattere 

Una gabbia scolastica 
per gli allievi operai 

Pieraccini lascia via libera all'intervento padronale - Un lucido giudizio 
di Gramsci - II mito della «polivalenza» - La scuola unica fino ai 16 anni 

La scuola di oggl, si e gia 
detto, e strutturata secondo 
la divisione del lavoro, per 
preparare Veltte attraverso 11 
liceo e 1 tecnici subaltemi at
traverso gl'istituti tecnici. Ma 
non va trascurato un terzo 
filone, che, se oggl non ha 
raggiunto 1'ampiezza degli al-
tri due (anzl registra un in-
cremento assai scarso nel nu-
mero deg*'iscritti: da) 1963 al 
1967 del 3% all'anno. di fron-
te al 153% del liceo scienti-
fico, al 15,5% del liceo classi-
co. al 16.4'-* dell'istituto ma
gistrate. al I3.6»t> degli Istitu 
ti tecnici Industrial! e cosl 
via), appartiene alle struttu-
re scolastiche e compare nei 
piani govemalivi per il quin-
quennio. E' 1'istituto profes-
sionale, che dovrebbe prepa
rare le maestranze operate. 
E' bene rammentare che 11 
«piano» Pieraccini prevede 
per U quinquennio solo 150 
mila nuovi post! ID quest! 
istitutl. e afftda ad una facil-
mente identiflcabile • forma-
zione extra scolastica ». cioe al 
padroni o al loro mandata-
ri. 11 compito dl qualtftcare 
milionl di lavoratori entro II 
1981, a dimostrare in quale 
conto 1 programmatorl del 
centro-sinistra tengono le sor-
tl del futurt operai, che nel
la loro stragrande maggloran 
sa slntende tnviare in fabbri-
ca impreparati e meglio strut-
tablU. 

Ma a parte questi dan. che 
gettano una luce sinistra su 
tutta la « pianlficazione • ca-
pitalistica, e il principio stes-
so dt una scuola a lungo ter 
mine per diventare operai 
che deve essere rimesso In 
discussion*. Per 1 mandsti 
ci6 e naturale. una simile DO 
slzione si rlconduce infattl. 
al pensiero di Man che re-
spingeva ognl separaxlone del 
lavoro intellettuale dal lavo
ro manuale nella prospettiva 
dell'ttomo onnilaterale e nel
la proposta dl una istruziane 
politecnica basata su) lavoro 
e sulla sdensa, di Lenin che 
•ttuava U sistema polltecnl-
co nella prima acuola soviet* 
ca. dl Gramsci cbe, in pole* 
mica col socialist!, vedeva nel
la scuola professioiiale llstl-
tatto rtfitlns— ft rsaliaare 1ft 

• tesi chlaramente controrlvo-
luzionaria» che «le classl 
debbono essere sempre eredi-
tariamente due ». 

Fino al 1962 le due scuoie 
cominciavanp a undici anni, 
con la scelta obbligata fra 
media e awiamento. Ora ta 
divisione e stata rinvlata di 
tre anni (ma opera gia pn 
ma perche la scuola non fm> 
ziona per t figli dei «pove-
ri»). Quando si varera I'ob-
bligo a sedict anni, se l rap
port! dl forza saranno a svan-
taggio dl chi vuol tntrodurre 
le dipartizmni nel biennio e 
a favore di chi vuole una scuo
la uguale per tuttl, senza sets-
sioni fra teoria e pratica. sa
ranno guadagnatJ altri due 
anni. 

A questo nguardo va sfa-
tato 11 mito della « polivalen
za a. Decine di scrittori al 
servizlo o stmpatizzantl de-
grinteressl lndustrtali affer-
mano che non si deve dare 
al futurt operai nella scuola 
professlonale un ngido adde 
stramento mansionistico, ma 
occorre formare oei glovani 
allievi la capacita d'lmparare 
e reimparare continuamente 
11 tnestiere In modo da po-
tersi rapidamente adeguare ai 
mutamentl tecnologici preve* 
dibili nelle Industrie, almeno 
nelle maggiorl e piu attre» 
zate. e perclo scrlvono che 
la preparazlone dl questi glo 
van] deve (ondarsi su un ap 
parato culturale capace dl 
creare quelle aperture menta 
U e quelle « duttilita • A par 
t* le dire che dimostrano 
la portata nstretta di quesrt 
lntentioni, e U concetto stes 
so di • polivalenza» che de 
sta sospetto. Perch* solo gli 
operai In formazlone hanno 
bisogno di essere poltvalenti 
se non percbe to qualche mo 
do gli altri, che prosegulran 
no gl! studl dlverranno poll 
Talent] nella scuola second* 
ria superior*, anal avranno 
comlndato a direntarlo nella 
scuola obbllgmtorta che per 
loro arr» runiknato meglio 
che per l fiorani desttnati 

• lavorareT 
D fatto e che bttogna ren

der* tutti poltvalenti tin dot, 
Vtnizio, dal primtsslml anni 
dl scuola, con un ftppreodt* 

mento che parta dal conta^ 
to con la realta e giunga dal
la pratica alia teoria per suc
cessive generalizzazitmi, indut-
tivamente: un apprendimento, 
come s'e gia detto, basato sul
la scienza e la concreta ope 
rati\iia. afnancato da linere 
scelte ed attivita che consen-
tano le forme piu vaste di 
espressione ed espansione per
sonate. in una scuola ad ora-
no e calendario lunghi. con 
insegnanti nuovi. preparati in 
modo completamente diverse 

Di qui si uscira anche per 
entrare In fabbrlca. a sedid 
anni o dopo. Certo. occorre-
ra tmparare U mestiere. Se la 
t polivalenza > sara gia acqui 
sita dovrebbe bastare an cor-
so a breve termine, in tstitu 
U pubblld, a gestione comu-
nale. reglonale. sindacale. a 
direzlone democratica (doe 
col potere dal basso) C col 
salarlo. e coo a riconosdroer> 
to a tuttl gli effettl del pe 
riodo trascorso in questi tstl 
tuti come un normal* oerio 
do scolastlco. 

C<isi naluralmente. non si 
ellminano tutte le differenzla 
zioni soctali. non si realizza 
un programma dl scolarizza 
zione plena, gratulta e rein 
buita per tuttl, e tanto me-
no si abnlisoono le class! Si 
pongono soltanto le basl per 
un aumento del potere con 
testativo per t futun opera] 
e si modifies U rapporto di 
classe a rantagglo del lavo
ratori Una conseguenza sa 
lariale e contrattuale dorreb 
be derivarne Immediatamen 
te: una forza lavoro pio col 
ta dotata d"un potenziale pro 
fessionale piti elevato moor 
pora In se ptd valore Perci6 
dev'essere meglio retribuita 
(e rende sempre pit necess* 
rio 11 «supermroento della or-
mal artlfldoss distlnzione fr» 
classlflcaoooe degli opera) e 
cUssificadoDe del tecnici e de
gli impiegaU • di cui parla 
ta PIOM). Oorreobero pro 
prto essere I rutun giorani la 
voraton • porn, oeUtnteres 
se dl tutta la classe ope 
rial, rlreodicaxlonj talarlall dl 
grande amplexsa. 

Giorgio Bini 

regolatore generate, sara pur 
necessario atfrontare e risol-
vere o, 

Quali sono questi atti ur-
banistici? Vediamo di ricor-
darli perche sono I'eloquente 
testimonianza dt una politi
co che ha costantemente su
bordinate gli • interessi della 
collettivita a que.lli dei prt 
vatl. 

C'e anzltutto la concesslo-
ne all'attuale proprietario 
delto stabllimento balneare 
a Nuovo Lido a fun « commen-
datore» gia candidato delle 
liste socialiste) di costruire 
un albergo in deroga alle pre
scribe volumetrle dove esiste 
va una sola da ballo. 

Possessore sociatista all'ur-
banisttca, che evidentemente 
non ha voluto fare figli e fi-
gliastri, ha firmato pot una 
delibera con cut st permette 
alia Curia dt radere al suolo 
il selcentesco seminario arci-
vescovile ed il contiguo par-
co sostituendolo con uno svet-
tante grattacielo. 

Terza delibera tnfine, nella 
quale si compendia e comple-
ta tutta la politico urbanista 
della giunta Pedulla, e stata 
quello dl concedere al mono-
polio saccarifero Eridania la 
possibility di costruire un 
grattacielo in deroga ai rego-
lamentt, regalandogli cosl al
meno un paio di miliardi di 
lire, quantt ne rappresenta 
I'incremento di valore della 
area per effetto dell'aumenta 
ta edtficabilita. 
L'aspetto terribtlmente ridt-

colo dl qiwsta mortificante 
vicenda e che gli atti urba
nlstici sono stati giustificati 
dalla giunta come episodt si-
gntficativt di una «politico 
dei centri direzionali a. 

Genova come si e avuto mo
do di ripetere altre volte, e 
stata una fra le citta piu vto-
lentate dalla speculazione im-
mobiliare e questa autentica 
grassaztone a valort oltre che 
economici anche culturali e 
dvvenuta con la complicity di 
un piano regolatore approva-
to nel 1959 con 11 quale in 
teoria si potrebbe giungere ad 
una edtficabilita totale del 
terrtlorio stno ad ospitarvt 
otto milioni di abitantL 

L'attuale giunta non solo 
non ha mat mteso realmente 
modificare tl piano vtgente, 
come testimonia il licenzia-
mento della commtsstone 
Astengo per la sua rernsione 
e la citaztone dei commissart 
in tribunale. ma ha rtfiuta-
to perstno di intraprendere 
uno studio serto sul tuturo 
del porto e dt predtsporre gli 
strumentt urbanlstici per uno 
stnluppo della nostra zona in-
dustriale. 

In questo deserto. come 
agave nnsecchita, si colloca 
ta « potittca dei centri direzio
nali a. St badt bene I'unica co-
sa dt cut non a fosse biso
gno nella nostra citta e pro-
prio dt una zona in cut tnse 
diare uffict e direztom azien-
dalu accanto a quella tradt-
zionale attorno at grattacieh 
prebelltct c'e U nuovo centro 
di Piccapietra, attualmenle se-
midisabitato fdt un grattacie
lo terminato da un paio di 
anm sono stati affittatt sol
tanto pochi vant). Pot a sa-
rebbe tutto U quarttere di via 
Madre dt Dio. suffiaente ad 
assorbtre un eventuale tncre-
mento nel prossimo ventenmo. 
Inftne esiste tl grattacielo dt 
Brtgnole in via dt completa-
mento. 

Questo eienco fa quindi ca-
dere ognt velletta dt attntnu-
re una valtdtta urbamsttca at 
progcttt di tnsediamento inten
sive del seminario « dell En-
dama collocandoU nella loro 
vaga luce: pure e semptta 
speculaaoni assecondate dalla 
giunta. 

E te specuiazioni. ti sa, so
no come le dliegie. Indovtna-
te un po quel e VmUtmo otto 
della giunta tn materia urba-
nutica? Non certo come qual-
cuno potrebbe pensare an pia
no per affrontare la sttuazto-
m delta oenttnata dt paiaux 
costrvttt tn deroga at regola
mento comunale sul ciglio o 
al piada dot dirupi tn mode 

da evitare tragedie come quel
la di via Digione. 

L'ultima delibera urbanlstt-
ca st limlta semplicemente a 
confertre ad un professionista 
I'incartco dt studiare I'istitu 
zione di un nuovo a centro di
rezionale a nella zona a mon-
te della Foce. E con questo 

saremmo arrivatt ad otto, va
le a dire quante sono le mag-
giort fabbriche genovesl tra-
sferitesl altrove grazie, in buo-
na parte, alia politico urbani
stico a dlr poco suicida con-
dotta dal centro-sinistra. 

Paolo Saletti 

Grafica di Guerreschi 
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Fino al 90 maggio e aperla, 
nella Sala del Consiglio a Fie-
sole, una mostra della grafi
ca di Giuseppe Guerreschi: ol
tre 30 acqueforti datate fra il 
19S5 e il 1967. Antonio Del 
Guercio nella presentazione 
sottolinea la esattezza dl se
gno e immagine: «... questa 
idea che I'artista possa e deb-
ba fare anch'egli un lavoro 
esatto credo sia un dato qua-
liflcante per il milanese Guer
reschi... ed e finora una delle 
piu persuasive risposte alia 
tesi ricorrente della presunta 
inefftcienza del fare artistico 
nell'ambito dells civilta Indu
strials. 

c Una test che non e difficile 
smontare in lines teorica, so

lo che si melta in luce la 
frequenza con la quale s'in-
ceppano — tragicamente spes-
so — i meccanismi di questa 
societa; la quale, perd, pur 
resta un vaso di ferro, una 
realta consistente contro la 
quale possono valere ben po
co le sole impennate generose 
del sentimento, le grida su 
blimi delle anime belle. Una 
delle vie, piuttosto, e quella 
di opporre a un'efflclenza che 
e tecnica ma disumanata una 
altra efficienza al tempo stes-
so tecnica • morale: un lavo
ro ben fatto, senza sbavature, 
di buon mestiere e dl acuta 
intelligenza, e fllosofkamente 
impietose nella indagine della 
verita ». Nella foto: c Raccon-
to romano », 1963. 

Un libro di Albert Hirschman 

Strategic) dello sviluppo 
D libro di Albert Hirschman 

« La strategia dello sviluppo eco-
nomico* (La Nuova Italia. 1968. 
L. 2800) viene pubblicato in 
Italia in on momento di aperta 
crisi di ftducia neUe c strategic » 
di sviluppo e nei c modelli». 
Delia loro madeguatena a mo
dificare la realta del sottosvi-
luppo. in mancanza di scelte 
politiche magan non sempre 
coerenO con i modelli ma ve-
ramente < strategiche». si ba 
la riprova nel corpo stesso 
deDa vita sociale italiana. 

Quello m Hirschman. tuttavia. 
non e solo un saggio di buona 
tecnica del ragionamento econo-
mico del tipo cerrente fra le 
scuoie ocadentali. La sua po-
lemica con la teoria dello € svi
luppo equilibrate » — contempo-
raneo awio di tnixiative econo-
nucbe sostenentisi I'un Paltra 
— e la contrapposicone di un 
modello basato sulla consapevole 
gestiooe degli squilibri, hanno 
infatti I'effetto di demistiflcare 
motto la materia. 

AccTeditando fidea della ra-
zionalita di uno sviluppo per 
c sequenze ». nel quale alio sqin-
librio provocato da una singoia 
iniziativa o mtervento segue un 
secondo intervento riequilibrato-
re (e a sua volta fattore di squi-
Lbrio. in un susseguirsi senza 
fine) si fa un passo in avanti 
verso I'awicinamento della teo
ria alia realta. Owero: come 
accenna lo stesso Autore. d si 
awia ad ammettere la natura 
essenzialmente politica, e non 
tecnica, di una linea di attacco 
al sottosviluppo. Compare anche 
qui la «bestia nera > di ogru 
teoria econorrdca coggettivista>: 
la volonta delle forze cbe assu-
mono la direzione della societa. 
che non sono mai determinate 
e determinabfli quantitativamen-
te. alie quali si offre ora anche 
la < giustiftcazione > teorica del 
loro operare per « scelte * sog-
gettive. dopo avere nconosciuto 
cbe non basta avere dei capital! 
per far decoUare lo sviluppo. 

r. s. 

La raccolta di Lettere dl 
condannati a morte della Re
sistenza italiana curata tredi
ci anni fa per Einaudi da Pie 
tro Malve?.zi e Giovanni Pi
relli, riappare in edizione ta
scabile (« Oscar » Mondadori 
n. 152; pp. 320. L. 500) quasi 
ad allargare il discorso in una 
cerchia piu ampia di lettori 
anche giovani, appartenenti a 
generazioni del tutto estranee 
a quella vicenda. II libro com 
prende, all'incirca. lettere di 
200 caduti fra gli 80.000 che, 
durante la guerra di libera-
zione seppero testimonlare per 
1'Italia e per la realta delle 
loro aspirazioni. In questa 
« parte» delle generazioni di 
ullora (la inugK'uranza di es-
si era nata fra il 1900 e il 
1925) le differenze di classe, 
ovviamente, non erano accan-
tonate neppure nelle prospet-
tive ideologiche che animava-
no ciascuno: restavano le im-
pronte, i segni, e piu ancora 
le condizioni concrete delle 
origin! diverse, dagli operai co
me Quinto Persico. Bruno Pel-
lizzari, Bruno Parmesan agll 
intellettuali di notevole statu-
ra come Leone Ginzburg, al 
« soldato » Montezemolo, alia 
« pettinatrice » Paola Garelli, 
all'ebanista Pietro Benedetti, 
alia a casalinga » Franca Lan-
zone, al giovanissimo studen-
te Pietro Benedetti. E sono 
piii che mai vive, in loro, re
gion! persino contrapposte — 
fra atei e religiosi, ad esem-
pio — che essi esprimono in 
parole di protesta o dl rasse-
gnazione, di rancore o di fede 
nelPaldila. 

Fra tante differenze — le 
quali formano poi un aspetto 
ereditato dalla resistenza, che 
ha avuto il suo peso nella sto-
ria italiana successiva, fino a 
oggi — l'unita non si era im-
posta con un calcolo politico 
di vertice. E' una forma di 
unita imposta dal nemico. Ma 
insieme, si forma, e nelle pa-
gine del libro si awerte, un 
senso unitario che richiama 
dawero la parola iscritta nel 
« manifesto dei comunisti » e 
che pu6 sorgere unicamente 
quando si scoprono, si Indivi-

duano, nell'azione e nalla ricer-
ca che I'accompagna, le ne-
cessita autentiche della lotta, 
e si superano cosi I conflit-
ti (o le beghe) Interne. Ed e 
un aspetto ml pare, che non 
si dovrebbe dimenticare nel
la dispersione di motivi che 
oserei chiamare «specialist!-
ci» (culturali o sindacaii o 
organizzativi, ecc.) del movl-
mento rinnovatore o rlvolu-
zionario. Anzi e la condizio-
ne che occorre ristabilire dl 
continuo: il motivo politico 
che non vale per questo o 
quel gruppo ma viene pre-
parato o ricercato collettiva-
mente dalla parte piu coscien-
te e attiva di un popolo, e 
da quella proposto e difeso. 

Ecco perche vorrei, nella 
rilettura di questo libro, cosl 
important* per nol, sottolinea-
re due aspetti. In gran parte 
questi cittadinl di un paese 
« nuovo D dove la costruzione 
del socialismo non e ancora 
iniziata, ma nel quale e pur 
possibile lottare per 11 socia
lismo e per gli ldeall che la 
classe operaia afferma a no-
me dell'intera umanita, sono 
e rimangono sconosclutl alia 
maggioranza degli italiani. Non 
sono stati mess] sugll altarl. 
Non sono santl. Per una se-
rie di casl che i lettori cono-
scono quanto me, questi sono 
caduti « laici» sottratti — per-
ch6 alcuni li considerano an
cora relet ti — a quell'at mo-
sfera religiosa con cui le chie-
se e i regimJ fideistici — 
compresa la linea pomposa e 
para-fascista del risorgimento 
— hanno sempre celebrato i 

propri eroi e martirl (mentre 
viceversa poco o nulla si sa, 
ad es. del famosl trecento di 
Carlo Pisacane). 

Anch'essi, d'altra parte, nel
le ultime parole che scrlvo
no o pronunciano o lncidono 
sulle pareti delle prigioni, ce-
dono a questa forma dl ricafc-
to o protestano con vigore: ma 
non per chiedere l'aureola del 
santo. Anzl si scusano coo 1 
loro parent) per la loro • fi
ne v. t Carisstma moglie • acti
ve 11 meccanico Alfredo For-
menu. « n chiedo ancora per-
dono per la mta t.urrtea. O, 
come chiede Guglielmo Jer-
vis: « Non piangetemi non 
chiamatemt povero. Muoto per 
aver servito un'ideaa quasi 
che si potesse far confusione. 
Oppure, come Franca Lanzo-
ne: > Sono le ultime ore della 
mta vita, ma con questo vado 
alia morte senza rancore delle 
ore cusutea. O Sergio Papl 
al genlton: tvi ho procurato 
quasi sempre dolon, fu ta mta 
gtovane eta, la mta mesperten 
za della vita. Oggi vt chiedo 
perdono per questi dolon. 
Non sono mat stato catttvo 
d'antmo: un giorno se il de-
sttno lo porrn, potra dimo-
strarvelo a. 

Ma tn questa semplldta a 
tn questi pudorl che al asso-
daoo a una voloota dl sacrl-
fido ecceaonale per chi ba 
l'eta aperta a speranae e giasa 
della vita, al aTrerte aans'al-
tro raffermsrione di on dint-
to che taiga ad elimlnare la 
tnglustlzla pin grave: quella 
dl oonsiderare delitto 1'affer 
maxlone della moralltft pub> 
bllca, la lotta contro 1 earn* 

ficl o contro la vlolenza im
posta da chi domina. Ed e un 
diritto che non solo non e 
consacrato dalle leggi neppure 
oggi e non e affermato da chi 
le applica — come dimostra
no i process! agli operai che 
scioperano o agli student! che 
protestano — ma non e scel-
to neppure come base di una 
educazione che rlsponda alle 
aspirazioni dl questi caduti e 
dei loro compagni di lotta 

Un secondo aspetto collega-
to al orimo: l'affermazione di 
un rapporto veramente « poli
tico » libero e responsabile 
fra i cittadini, fuori dalle mi-
stificazioni interessnte. Chi sa 
quanti dl questi nostrl com
pagni protesterebbero ascol-
tando dalla Radio e dalla TV 
sulle labbra di esponenti del-
l'odierna maggioranza le vuote 
giaculatorie sulla liberta e sul 
progresso che rapidamente so-
stituiscono le analoghe giacu
latorie pubblicitarie sui dadi 
d] brodo e sulle caramelle. Qui 
riporterb due « episodl » soil. 
Sono di due protagonist! dl 
questa lotta. Irma Marchiani, 
fiorentina, 33 anni, casalinga: 
« Nel mio cuore si e fatta la 
idea (purtroppo non da trap 
pi sentita) che tutti piu o 
meno e doveroso dare il suo 
contribute a. Ma questa vo
lonta e cosl forte che la casa
linga e promossa sul campo 
a vice-comandante » di forma-
zione: «Hai nello sguardo 
qualcosa che mi dice che sa-
pral comandare o, le dice il 
comandante... a Eppure ». os-
serva I'lrma, «ml aveva ve-
duto solo due volte... Saprd 
fare il mio doverea. E, Infat
ti comanda, combatte. e pre
sa, torturata fucilata: c Fra 
poco non sard piii, muoto si-
cura dt aver fatto quanto mi 
era possibile affinche la liber-
td trionfasse ». 

Giacomo Ulivi, a 19 anni gia 
studente del terzo anno di 

giurisprudenza. scrive agll 
« amici » che lavorare e star 
quieti, come inolti sperano, 
non e troppo onesto. Occorre 
<« far politica ». Questo sospet
to, dice, contro la politica e 
f rut to della diseducazione del 
fasrismo (ma solo del fascl-
smo? o anche dei Montanelli 
e degli Spadolini di oggi?) 
«che martellando per venti 
anni da ogni lato, t rluscita 
ad inchiodare in molti di noi 
clci pregiudizl. Fondamcntale 
quello della sporcizia della 
'politica'.. Tutti i giorni ci 
hanno detto che la 'politico' 
e lavoro di specialist I... Crede-
term, la 'cosa pubblica' e noi 
stcssi; cio che ci lega ad essa 
non e un luogo comune, una 
parola grossa e vuola come 
'patriottismo' o amore per la 
madre che tn lacrime e in 
catene ci chiama, visioni ba-
rocche anche se lievito mera-
vialioso di altre generazioni. 
Al di la dl oqni retorica. con-
statiamo come ta nostra cosa 
pubblica sia noi stessl, la no
stra famiplia. tl nostro lavoro 
il nostro mondo, insomma che 
ogni scaaura e sciagura no
stra, come ora softriamo per 
Vestrema miseria in cut tl no
stro paese e caduto ». 

Non sono, come si vede, ne 
motivi elegiac! ne motivi dl 
epopea. Non e tempo di epo
pee e di o visioni barocche ». 
E" tempo dl Idee, dl ricer-
che che sapplano verificare le 
idee come cl insegnano al tem
po stesso 11 marxismo e le let
tere — anche le piii umili — 
di questi caduti. A! quail Mal
vezzi e Pirelli hanno dedlca-
to profill biografici dl una so-
brieta assoluta, tanto piu av-
vincenti per le notizie che »•-
si hanno saputo riassume-
re sul panorama del movi-
mento partigiano e sulla sua 
reale forza nel nostro popolo. 

Michele Rago 

Le riviste Problemi del socialismo 
Nolo di cultura 

LA LOTTA 
STUDENTESCA 

Problemi del Socialismo (n. 28-29) e Note di Cultura (n. 37) 
sono dedicati alia lotta in atto nel campo universitano. lj fa-
scicolo di Problemi del Socialismo (con articoli di Asor Kosa, 
Rostagno, Trulli e Felici. testimomanze di Bobbio, Viale. Kieser 
e Gianquinto. document) dalle sedi universitane. panorama 
internazionale per le firme di G. Backhaus. I. Sperber. R. fcr-
lich. J. e M. Rowntree) non mostra di entrare a fondo e 
con capacita critica e sbocco teonco sufficiente in quella cne 
il movimento universitario ha chiamato c la logica del movt-
mento stesso». cosl superando eventuali suggestioni narcisi-
stiche che per un verso o per un aitro tendevano a sopra-
vaJutare o a sottovalutare il senso della lotta in corso. 

U materiale di documentazione offerto da JVofe di Cultura 
(anche qui dalle sedi del Centro-Nord) e orgamzzato in quat-
tro capitoli. con una scelta di divisione e di successione che 
appare pertinente: Una scuola da rifiutare. Scuola e ststema. 
Carte rivendicative. Occupazione aperta. piu una gustosa Ap 
pendice sulle risposte del movimento ali'opimone pubblica 
benpensante (leggi: Stampa Padronale). Ne esce un discorso 
lineare. ne schematico ne astratto, che senz'altro pu6 essere 
interessante per i protagonisti delle lotte; dovrebbe multare 
piu ostico per chi. anche in buona fede. cerca di spiegarsi il 
fenomeno (c fenomeno spiegato pud essere controllato»: ci 
av\*ertono gli occupanti di Tonno). II movimento si rende 
sempre piu consapevole della natura dell'istituto universitario: 
esso. con i medici prepara i commercjanli della nostra salute. 
con gii urbanisti i commeraanti del nostro ambiente, con I 
professori i commeraanti della nostra cultura. con i pubbli-
cisti i commercianti delle nostre idee. 

Contro I'Universita. dunque. ma subito anche contro la 
Societa ed I suoi strumenti di repre3sione e di persuasion*: 
c boicottate e disprezzate i giornali che. come La Nazwne. 
usano ogni giomo la menzogna per difendere i padroni! Boi
cottate e disprezzate chi usa la penna come se usasse il man-
ganelJo! >. La Societa. invece. si trova di froote a fenomeni 
non riconducibili ai suoi cnteri e che pertanto non pud dige-
rire: * Ma-ma-maismo: un po di Man. un po' di Mao. un po' 
della sociologia di Marcuse... larguto gioco di parole sotto
linea bene il confuso ribellismo (degli studenti) » dice Casa-
legno su La Stampa. e gli studenti senza confusione nspon-
dono: «Mamma, manganello, malafede: il ma-ma-maismo dei 
difensori del sistema >. 

I. d. c. 
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LA TRAGEDIA 
DI FIRENZE 

Mario Chiesa e un upograXo norenttno ed ha raccofto una 
serie di testimonialize sulTailuvione e a dramma della citta, 
Episodi della tragedia di Ftrenu (Editore Chiesa. L. 1.9W) 
esce, con una presentaziooe di Giorgio Albenazn. dopo quasi 
un anno e mezzo dalla sciagura che si abbatte sul capoiuogo 
toscano e denuncia la tragica situazione nella quale si sono 
venuti a trovare migliaia e muiuaia di artigiam fiorentiru. 
di oommercianU. di piccoti imorenditon. che hanno avuto soio 
un irrisono indennizzo governativo. dopo peregrtnaaoni da un 
ufficio all'aJtro. 

Scrive Albertaxa oella presentazione: c questo di Mario 
Chiesa e un libro bianco, doe un documento. £* composto di 
testimomanze dirette. spesso strananti; e fatto dl djan inumi 
e scabn. diari di 24 ore che sono storia di una vita intera...». 

La tipografla del Chiesa. prima deU'aliunone. sorgeva in 
via Ghibellina. in S. Croce. proprio nella aona pio cotpita am* 
furta delle acque deU'Amo ed e per questo cbe le testimomanze 
raccoKe assumono. spesso. la dimensione della crorustoria, 
della «notixia > diretta. che giunge a oa senza intermedian 
di sorts. Questo e il pregio maggiore dei libro (ampiamente 
illustrate) scritto. stampato e venduto dal ttpografb riorenuno 
Mario Chiesa. 

W. f. 


