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Uno sfimolante intervenfo polemico di Walter Pedulla 

LA RIVOLUZIONE 
E FIGLIA BELLA 
LETTERATURA? 

Una vecchia contrapposizione fra cultura e politica - Dallo sperimen-
talismo al movimento studentesco - L'esigenza di un'analisi di 
classe della produzione culturale e del ruolo dell'intellettuale 

Inchiesta sui protagonisti del neosquadrismo a Milano 

Lf BRJBBn DfliA Mftiff FASOSTA 
Con la complicita della polizia, da annl soprawive una«zona franca»per le canagliesche incursioni di giovani feppisfi - Quan-
do gli agenfi non intervengono perchd « non hanno ordin i»- Un fattorino picchialo perche tiene sul manubrio una camicia rossa 
Chi 6 il«teorico»dell'aggressione ai democratici isolali - Auto cariche di manganelli e armi - Una lezione alia spedizione punifiva 

Sul ruolo sociale dell'in
tellettuale, In partlcolare 
dello scrlttore, e plu In ge
nerate del rapporto letlera-
tura-polltlca e in corso da 
qualche tempo un appassio
nato dlbattlto. Un ulterlo-
re contrlbuto In proposito 
vlene offerto da Glan Car
lo Ferretti con questo artl-
colo che volentlerl pubbll-
ehlamo. 

La letteratura va ritro-
vando i suoi sostenitori. Do-
po tanti attacohi venuti dal-
la contestazione politica e 
da una vasta pubblicistica 
ad essa ispirata, si registra 
almeno in parte una inver-
6k>ne di tendenza. E non ci 
si riferisce tanto, qui, agli 
sfiatati campioni della re-
staurazione, ne agli ormai 
iimocui alfieri della nuoya 
arvanguardia: ci sono critici 
ben piu agguerriti e non 
oerto sospetti, che tengono 
desto il campo. 

Tra questi, Walter Pedul
la con La rivoluzione della 
letteratura, (ennesse editri-
ce, pagg. 273, lire 1.800), un 
briHante pamphlet messo al
ia testa di altri suoi articoli 
recenti. Scritto con vivace 
piglio polemico, ricco di sfu-
mature e di linee problema-
tiche, esso cerca coraggio-
samente lo scontro, ed esi-
ge perci6 (proprio come at-
to di slncera stima) la mas-
sima franchezza di chi non 
ne condivida l'assunto. 

« I/arte 
e morta» 

Pedulla 9volge qui coeren-
temente una tesi gia da lui 
anticipata in precedenti oc
casion!. Gli studenti che nel 
maggio 1968 — egli dice — 
sorivevano sui muri «rarte 
e morta », erano in realta i 
figli della «letteratura spe
rimentale degli anni sessan-
ta >. In quegli anni, infat-
ti, c mentre la politica ripe-
teva sempre piu stancamen-
te le sue ultraventennali 
formule resistenziali», la let
teratura sperimentale « ave-
va avuto il merito di inddvi-
duare la risposta politica 
piu pertinente alia fase at-
tuale della lotta contro il 
sistema neocapitalistico». 
Sia come «forma di conte-
stazione totale dei signifi-
cati e dell'intero sistema co-
stituito», sia come emble-
matica « suicida », la lette
ratura sperimentale ha di-
mostrato «la sua corrispon-
denza al movimento della 
realta »: nel momento stes
so in cui si poneva come 
c secca premessa e certez-
za di azione», considerava 
concluso il suo ciclo, soppri-
mendosi piu o meno consa-
pevolmente come inutile, 
ormai. 

In tal modo Pedulla ripro-
pone con nuova energia al 
dibattito una serie di pro-
blemi che meritano chiari-
menti ulterioxi. L'imposta-
zkme del suo saggio, anzitut-
to, appare piu o meno espli-
citamente fondata su di una 
contrapposizione politdca-
cultura che neile sue linee 
essenziali risale ai tempi 
del c Politecnico ». A una 
sfera politica istituzionale 
inerte, ripetitiva, tattico-
strumentale, burocratico-
funzionariale, si oppone una 
sfera culturale fervida di 
provocazioni, dissacrazioni, 
proposte utili o indispensa-
bili alia politica stessa. II 
parallelo e autorizzato dal 
fatto che — oggi come ieri 
— le due sfere appaiono so-
stanzialmente prive di un 
vero segno, dotate di leggi 
assolutamente endogene, e 
adattabili quindi a qualsiasi 
situ azione esterna: il signi-
ficato rivohizionario della 
«letteratura della crisi» 
Ieri, come il significato ri-
voluzionario della • conte
stazione letteraria > oggi. 

Analogamente, l'atteggia-
mento della oontestazione 
politica anti-istituzionale vie-
ne da Pedulla ridotto a me-
ro e rozzo praticismo, a ri-
fiuto tout court del proble
ms stesso di una ricerca teo-
rica e artistica; modellando-
si cosl egli un facile idolo 
polemico. Con tali premes-
se, la contestazione politica 
potra riscattarsi soltanto 
scendendo (o salendo) al li-
vello della letteratura: la 
« strategia della sorpresa » 
della rivolta studentesca 
analoga air* arbitrarieta », 
e < imprevedibilita > della 
letteratura sperimentale; 
]'« anarchia > nell'una come 
nell'altra; la • poesia > esal-
tante dell'« Utopia > di mag
gio, contra pposta alle bassu-
re del compromesso riformi-
stico. Che non sono inno
cent! meiafore, ma inevita-
bili degcnerazioni «esteti-
che » di quella contrapposi
zione politica-cultura priva 
4i * •»• connotazionl classi-

II limite piu generale del 
discorso di Pedulla e tutta-
via quello di una critica mi-
litante che — nell'affronta-
re il problema di una fun-
zione rivoluzionaria della 
cultura e della letteratura 
oggi — si risolve interamen-
te sul terreno delle idee e 
delle metodologie e delle 
opere (come conferma del 
resto la raccolta di articoli, 
che completa il volume): 
della cultura e della lette
ratura cioe, colte e fissate 
al loro livello di elaborazio-
ne e ricerca (individuale o 
di gruppo), e ben al di qua 
del contesto sovrastruttura-
le, pratico-sociale e pratico-
politico in cui esse sono in-
vece costantemente immer
se. La portata pre-rivoluzio-
naria che Pedulla attribui-
sce alia letteratura speri
mentale degli anni sessanta, 
manca percio di una verifica 
conoreta. II pericolo princi
pal^ che ne deriva e quello 
di ipotizzare un movimen
to studentesco (isolandolo, 
fra raltro, da un movimen
to assai piu vasto e incisivo, 
che non si e concluso nel 
maggio 1968 e che ha avu
to come elemento portante 
le masse operaie) nutrito es-
senzialmente di letteratura 
sperimentale, ignorando o 
mettendo in posizione su-
bordinata le esperienze teo-
rico-pratiche da cui la con
testazione mosse in realta: 
nesso tra la riscoperta di 
oerte proposizioni marxiane 
e la loro verifica nello scon
tro di classe e — sul nostro 
terreno piu specifico — cri
tica a ogni forma di lavoro 
culturale concepito come fat
to totalmente autonomo o 
tecnico-specialistico separa
ta; e quindi, demistificazio-
ne di ogni pretesa eversio-
ne (Imguistica) nei confron-
ti del Sistema, e di ogni pre-
teso «suicidio > da parte 
del neo-letterato sperimen
tale. 

Ma ci sono, nel pamphlet 
di Pedulla, alcuni punti di 
estremo interesse, nei qua-
li la sua critica al falso 
«progressismo» e stanco 
ideologismo del versante po
litico istituzionale, supera 
decisamente quella vecchia 
contrapposizione di cui si 
diceva, arrivando a colpire 
piu volte nel segno. Solo 
che Pedulla finisce ancora 
una volta per attribuire al
ia letteratura sperimentale 
degli anni sessanta una fun-
zione critica in questo sen-
so, che essa fu ben lungi 
dalFavere (rientrando anzi i 
suoi esponenti nella vecchia 
logica delle < alleanze > sul 
piano della pratica sociale, 
cui corrispondeva una asso-
luta autosufficienza lettera
ria sul piano della ricerca). 
La critica radicale venne in 
realta dalla contestazione, 
che demist if ico nella sfera 
politica quegli stessi vizi 

(ruolo specifico ed esclusl-
vo degli iniziati, privilegio 
di casta, specialismo sepa-
rato, funzionarismo neutra-
le, appannamento di discri
minant! classiste, ecc.) che 
erano propri anche della 
cultura. E' un problema, 
questo, su cui ha anche in-
sistito efficacemente la ri-
vista c La Comune > nel suo 
ultimo numero, risalente al
ia fine dello scorso anno. 

Tentazioni 
e rigurgiti 

Alia fine Pedulla, deli-
neando il quadro operativo 
attuale (chiuso tra le tenta
zioni di un ritorno al vec-
chio «impegno », alia lette
ratura di c propaganda » e 
al « contenutismo » bruto; le 
« manierate repliche stilisti-
che delTultima narrativa 
sperimentale*; e i rigur
giti della restaurazione, 
cui sono dedicate alcune del
le pagine piu notevoli del 
volume), rivendica alia cul
tura e alia letteratura la lo
ro funzione permanente di 
conoscenza, smascheramen-
to, prefigurazione della so-
cieta presente e futura. Ma 
si tratta pur sempre (nono-
stante il rigore morale e 
la passione civile con cui 
viene propugnata tale fun
zione) di una cultura che e 
convinta di avere in se stes
sa una carica rivoluzionaria 
endogena, pronta a dispie-
garsi autonomamente nei 
modi che le circostanze ri-
chiedano. 

Ed e proprio il Benjamin 
dell'inedito 1934 L'autore 
come produttore, recensito 
in questo stesso libro (ma 
con una angolazione trop-
po « letteraria ») da Pedul
la, a suggerire il nodo del 
problema. Ogni € tendenza 
politica rivoluzionaria > si ri-
velera illusoria finche sara 
espressa «solo a livello di 
coscienza »: l'intellettuale (e 
scrittore) restera un c mece-
nate ideologico > del prole
tariate e la cultura (e lette
ratura) non fara altro che 
rifornire l'« apparato di pro
duzione e di pubblicazione 
borghese >, di materiale fa-
cilmente digeribile. In so-
stanza, oggi < la posizione 
dell'intellettuale nella lot
ta di classe e deducibile so
lo dalla sua posizione al-
1'interno del processo di pro
duzione >; e il lavoro di chi 
ne sia veramente consape-
vole < non sara mai soltan
to produzione in opere, ma 
anche lavoro sui mezzi di 
produzione >. II che, fra ral
tro, toglie all'intellettuale 
ogni possibile funzione ri
voluzionaria privilegiata, e 
ne fa un vero militante. 

G. Carlo Ferretti 

LA DANZA SPORTIVA 

Potrebb* sembrare I'attimo fuggente di un 
ballo .sfrenato, sull'onda dei suoni di un nuo-
vo complesso musicale che abbia soppiantato 
i Beatles o i Rolling Stones. O potrebbe an
che far pensare a un'esplosione di gioia di 
un gruppo di giovani per una vittorla rag-
giunta. Questa immagine, movimentata e al-
legra, e invece semplicemente l'il|ustrazione 
dello stato d'animo dei «tifosi i dello sport 

prima di una partita. Alle nebbie londinesi 
e alio smog si e aggiunto nello -.fondo il fu-
mo dei mortaretti con i quali i sostenitori di 
una squadra di rugby incoraggiano i loro 
beniamini. Le ragazze e i ragazzi accompa-
gnano il fumo, il rumore e I'entrata in campo 
delle squadre con una danza improwisata che 
ftnira al primo fischio dell'arbitro, al «via » 
alia partita. 

MILANO. marzo 
A Milano, da alcuni anni, 

il neofascismo gode. con la 
complicita della polizia, di una 
« zona franca » per le cana
gliesche incursioni dei - suoi 
teppisti. 

Le cronache dei giornali mi-
lanesi sono state piene, per 
mesi, delle notizie sugli atti 
teppistici, sulle aggressioni 
piu vili, dieci contro uno. Ba-
sti qualche esempio. II 15 
febbraio del '70 in corso Mon-
forte (dove allora e'era la se-
de della Giovane Italia) un 
gruppo di canaglie fasciste 
armate di pugni di ferro. ca-
tene e coltelli aggredisenno al
cuni giovani che avevano lan-
ciato slogans antifascisti: vie
ne malmenata anche una pas-
sante. Gli agenti che si tro-
vano a bordo di una caminnef-
ta che staziona nei pressi si 
rifiutanc di intervenire dicen-
do che « non hanno ord'ni ». 
Pochi giorni prima era stato 
aggredito uno studente che 
passava davanti alia Rina-
scente, in corso Vittorio Ema-
nuele. II 12 aprile un nostro 
compagno e la sua fidanzata 
vengono picchiati poco dopo 
essere usciti dalla Casa della 
cultura in via Borgogna (vi-
cino a San Babila). II 14 giu-
gno una squadraccia fascista 
attacca in corso Vittorio Ema-
nuele un gruppo di scioperan-
ti della Rinascente. uno dei 
quali viene ferito con una 
martellata alia testa. Due 
giorni dopo. in piazza San 
Babila, viene picchiato il fat
torino di un fiorista perche 
transita tenendo sul manubrio 
una camicia rossa. 

Una sera un collega del 
Gfomo viene insultato unita-
mente alia moglie e a due 
coniugi amici. Alia scena e 
presente un brigadiere della 

• polizia che non solo non inter-
' viene ma. riconosciuto il gior-
nalista, aizza i fascisti gri-
dando: < Quello li e del 
Giorno ». II 16 giugno due cit-
tadini, seduti in macchina ad 

• osservare un corteo di tifosi 
(si svolgevano i campionati 
del mondo di calcio) vengono 
percossi a sangue da un grup
po di' teppisti che si erano 
awicinati all'auto cantando 
«Giovinezza » e invitando i 
due ad unirsi al coro. II 10 
settembre un pullmino con i 
contrassegni del PSIUP si fer-
ma ad un semaforo in piazza 
San Babila all'angolo con cor
so Monforte: i due compagni 
che si trovano a bordo del-
I'automezzo vengono picchiati 
dai fascisti. La polizia non 
vede niente. L'unica volta in 
cui si fa viv^ e dopo una 
forte, vivace manifestazione 
di lavoratori e di studenti nel
la « zona franca » fascista: i 
teppisti provocano. ci sono 
scontri: la questura denuncia 
un gruppo di giovani demo
cratici! 

Con lo spostamento della 
federazione provinciate del 
MSI in via Mancini, la c zona 

MENTRE LE REGIONI SI APPRESTANO AD EMANARE LEGGI IN MATERIA 

CHE COSt L'ASSISTENZA SOCIALE 
Necessity d'una messa a punto storica e teorica che fondi I'azione politica - Una « creatura » del rapporto di produzione capitalistico - L'esigenza 
di selezionare la forza-lavoro a fini produttivi e in modo da regolare e mi metizzare la crescita deU'armata di riserva - II problema dei «subnormali» 

Nel momento in cut le Re-
gioni si apprestano a entra-
re nell'esercizio del loro po-
tere legislativo, che secondo 
la Costituzione comprende an
che !a «beneficenza pubbli-
ca » e rassistenza sociale, non 
deve sembrare pedantesco cer-
car di precisare che cosa in 
realta significhi m assistenza 
sociale» e come i contenuti 
di questo termine vago siano 
andati a poco a pooo storica-
mente delmeandosi. Anzi. sia 
bilire un solido retroterra tei> 
rico e indispensabile se si 
vogliono porre correttamente 
1 fondamenU deli'azione poli
tica che sta davanti a nol. 

Assistenza e beneficenza co-
stltuiscono una vasta sfera 
del vivere sociale, in una so-
cieta come la nostra che dal 
punto di vista strutturale ha 
i connotati di societa capita-
lista, e dal punto di vista so-
vrastrutturale ha 1 connotati 
di societa cristiana. Nelle so
cieta non capitaliste o preca-
pitaliste — per esempio nel
le societa tribali che ancora 
oggi persistono in qualche 
parte del mondo — non esi-
ste una sfera autonoma delle 
attivita che possa chtamarsi 
« assistenza » o « beneficen
za »: non perche vecchi o bam
bini non vengano accuditi, 
anzi!, ma perche questo non 
e complto autonomo di qual-
cuno ma e un aspetto nor-
male del vivere quotidiano dl 
tutti. L'attivita si autono-
mizza e comincia a prende-
re grandi dimensionl nel Me-
dloevo cristiano, quando al 
regime feudale i l sostitulsce 

la proprieta della terra, e na-
see allora il problema socia
le di coloro che non avendo 
proprieta di terra non han
no alcun mezzo di sostenta-
mento. Ai diversi HvelH socia-
Li, ecco i cavalieri erranti op-
pure i mendicanti: e, per t 
mendicanti, l'ospizio. 

II problema, che e comin-
ciato a delinearsi con Vappro-
priazione di tutta la terra da 
parte dei contadim, cresce an
cora quando a questa fa se-
guito la loro esproprtarione 
su vastissima scaia. I con-
tadmi espropriati hanno da
vanti a se due possibilita: o 
vendere la propria forza-Iavo-
ro al capitale nascente, op-
pure rifugiarsi nella mendici-
ta; sicche all'instaurarsi e svi-
lupparsi del rapporto di pro
duzione capitalistico fa riscon-
tro, parallelamente, lo svilup-
parsi delle atti vita assisten-
ziali cristiane che raccolgono 
e mitrono coloro che non 
hanno forza-lavoro da vende
re. Sicche ci sono, l'una su-
bentrante all'altra In manlera 
lenta e graduate, due fast del
lo sviluppo della ennceztone 
assistenziale: l'assistenza a chi 
non ha terra, in una prima 
fase, e l'assistenza a chi non 
ha forza-lavoro da vendere 
(perche e vecchio o malato o 
infante ecc.) in una second* 
fase. Oggi la prima faae e 
completamente finlta, ma ne 
sta nascendo una terza: l'as
sistenza a chi «ha» forza-la
voro, ma non rlesce a vender-
la perche il capitale, nel con-
tinuo processo, esattamente 

1 lndlvlduato da Man, dl ac-

crescimento deU'armata di ri
serva, seleziona la forza lavo
ro e compra soltanto la piu 
valida, la piu robusta, la plu 
regolare nel rendimento. 

Ecco dunque nascere il co-
siddetto m problema dei sub-
normaii ». cioe di persone che 
in un assetto precapitalistico, 
o paleocapitali5tico, avrebbero 
potuto svolgere lavori poco 
qualificati senza venire cru-
delmente emarginate come av-
viene nella societa modems. 
II concetto stesso di «nor
ma v nasce col capitalismo, 
cosl come con lo svilupparsi 
del capitalismo si sviluppa 
l'esigenza di stabilire in ma-
niera sempre piu raffinata e 
precisa 11 discostarsi dalla 
« norma ». Certo, anche in una 
societa contadina il « deficien-
te» e riconosciuto per tale, 
ma si tratta di una valuta-
zione grezzamente qualitativa, 
che identifica soltanto quel 
soggetto che si discosta molto 
dagll altri. 

Nella societa capitallsta In
vece ecco la graduazlone de
gli indici e dei quozientl dl 
intelligenza: tra 90 e 95 si e 
ai Iimiti inferiori della norma, 
sotto 90 si e decisamente sotto 
la norma, e giii giu con gra-
vita sempre accuratamente ml-
surate fino ai 70. al 60, al 50 
ecc. (Che questa necesslta dl 
numerazione e graduazione, 
nonche di prowedimentt dlf-
ferenziatl per ogni gradlno, 
sia soltanto una necesslta del 
capitalismo, lo dimostra ben 
chiaramente un fatto pre-
clso: nellTJnlone Sovletica si 
fa una sola grande dlitlnalone, 

quella che farebbe anche qui 
una societa contadina: i bam 
bini che non potranno mai 
venir lasciati a se stessi. che 
non potranno mai conquista-
re un minimo di autonomia. 
e tutti gli altri; fra questi al
tri che sono piu del 99"*, non 
vengono fatte graduatorie; 
percib non ci sono classi dif-
ferenziali e scuole speciali). 

Ecco dunque la terza fase 
del l'assistenza su bent rare len 
tamente alia seconda: I'assi 
stenza, dapprima intesa come 
attivita che da possibilita di 
soprawivenza a chi non ha 
— o non ha piu — forza-la
voro da vendere, acquista — 
accanto a questo — anche un 
altro significato: il significato 
di attivita che da possibilita 
di soprawivenza a chi vede 
rifiutata la propria forza-la
voro. 

Oppure ancora, rassistenza 
e intesa come attivita che per-
mette ai venditor! di forza-
lavoro di mettersi sul mer-
cato: e 11 caso degli asili-nido. 
e delle scuole materne, quan 
do vengono concepiti solo co
me luoghi di custodia 

In questo modo il rapporto 
di produzione capitalistico ha 
modellato il concetto stonco 
di « assistenza », lo ha plasma-
to sulle proprie caratteristi-
che, sulle proprie esigenze, 
sulle proprie piu aspre con-
traddizioni Interne, sulle pro-

f>rie piii evident! incapacita di 
asciare agli uomlnl quelle 

probabillta dl soprawivenza 
che possedevano prima del ca
pitalismo: e Inflne, modema-

, mente, suil'eslgenxa di selezio

nare la forza-lavoro 
Questa e ia materia, sto 

ricamente configuratasi. sulla 
quale oggi le Regiom sono 
chiamate a legiferare. Ci5 av 
viene in una societa capitali-
stica, cioe entro condiziona-
menti dei quali sarebbe steri
le e velleitario non tener con 
to. In un paesetto conladino 
del passato, senza traffico au 
tomobilistico, un mongoloide 
poteva vivere tranquillamente 
in mezzo agli altri, senza pe-
ricoli particolari: nella cit-
ta moderna invece i pencoll 
sono molti, per tutti i mino 
rati; e ci sono ormai molti 
pericoli, per i minorati e i 
bambini, anche nei villaggl 
Sono dunque la speculazione 
edilizia e lo sviluppo ipertro-
fico della motorizzazione pri-
vata ad emarginare questi sog-
getti; l'intervento assistenziale 
di ricovero in un istituto e 
molto spesso una consequen-
za deU'emarginazione prima 
di essere causa e condizione 
di emarginazione ulteriore e 
piii grave: l'istituto segrega 
chi altrimenti verrebbe segre-
gato in casa, e l'istituto pub-
blico segrega chi altrimenti 
verrebbe segregato in un isti
tuto benefico privato. 

II momento in cui la Regio-
ne emanera leggi in tema as
sistenziale. sara anche il mo
mento In cui 1 Comuni as-
sumeranno direttarnente lo 
esercizlo dl queste attivita: 
scomparlra l"ONMI, ma scorn-
parlranno anche gli ECA. Tut-
te le decision! saranno porta
ta alia responsabflltlt dells 
latsnae slettlve, clot agU orgs-

ni politici: questo significa 
che e necessario non limitar-
si piii, empiricamente, a defi-
nire « assistenza * o « servizio 
sociale» un'attivita che la 
spontaneita della storia, cioe 
il rapporto di produzione ca
pitalistico. ha enucleato e con
solidate per tale. 

Occorre invece — prima di 
tutto — una definizione pre
cisa di ci6 che s'intende per 
«assistenza sociale • o per 
« servizio sociale»: e questo 
pub essere. secondo i condi-
zionamenti che non possiamo 
ignorare. un complesso di atti
vita inteso a soddisfare I biso-
gni di chi non pub (o non pub 
ancora, o non pu6 piu} sod-
disfarli con un reddito di la
voro. cioe vendendo Ia propria 
forza - lavoro, ma limitare a 
questo la definizione dell'cas-
sistenza sociale » o del it servi
zio sociale* significherebbe sol
tanto prendere coscienza dei 
condizionamenti capitalistlci 
ma non significherebbe anca 
ra combatterli. 

Come si vedra meglio In un 
prossimo artlcolo.'una quarta 
fase storica e In vista, nuovi 
contenuti vanno entrando in-
sensibilmente e gradualmente 
nel concetto comune di « assi
stenza sociale», e non sono 
plu soltanto espressione del 
condizionamento capitalistico 
ma sono espressione della lot
ta proletarla: anche questi 
vanno raccoltl e svfluppati 
In una definizione cosclente 
del concetto dl tasslstenza so
ciale 9. 

Laura Conti 

franca» si trasferisce in un 
tratto di corso XXII marzo, 
via Marcona. via Archimede 
e in altre strade adiacenti 
(anche se non mancano ritor-
ni a San Babila). Ci sono ri-
petuti attacchi contro la se-
zione Carminelli. che ha sede 
in via Archimede, e contro no-
stri compagni. II vice segreta-
rio della sezione viene aggredi
to da tre figuri: sono Giovanni 
Trio di 20 anni. Vito Patala-
no di 17. Giovanni Stornaio-
lo di 18. tutti abitanti a Mi
lano, frequentatori ahituali di 
un locale della zona di cui 
e titolare un ex maresciallo 
della PS. 

L'« ideologo » 
delFaggressione 

L'ultima impresa, nella zo
na. si e conclusa male per 
loro. Sei teppisti hanno aggre
dito il segretario della sezio
ne Carminelli che li aveva 
sorpresi mentre strappavano 
manifesti annuncianti una di-
mostrazione antifascista. Di 
fronte all'energica reazione 
del nostro compagno e di al
cuni cittadini. quattro fasci
sti sono stati arrestati dalla 
polizia e due sono stati co-
stretti a darsi alia fuga. 

La vicinanza della sede del
la Camera del Lavoro (in cor
so di Porta Vittoria) al palaz-
zo di Giustizia (dove la sera 
del 29 gennaio si era appena 
conclusa un'udienza del 
processo ad un gruppo di fa
scisti) e alia sede del MSI 
di via Mancini spiega le cir
costanze della € spedizione pu-
nitiva > contro sindacalisti da
vanti alia sede della CCdL, fi-
nita con una dura lezione ai 
fascisti. 

L'aggressione fascista da
vanti alia Camera del lavoro 
vede alia ribalta anche uno 
dei capi del teppismo. France
sco Petronio, l'« ideologo » del-
l'aggressione vigliacca, il 
c teorico » dell'attacco ai de
mocratici isolati. c teoria * da 
lui esposta al teatro Dal Ver-
me il 23 gennaio scorso, po
co prima dell'assalto alia sede 
dell'UIL. Con Petronio arri-
viamo ad una delle figure di 
rilievo della c mala ». un per-
sonaggio che emerge tra le 
mezze e piccole figure del neo
fascismo. 

Nestore Crocesi. 30 anni, da 
Rimini, abitante a Milano. fi-
glio di un ex colonnello dello 
esercito. qualificato commer-
ciante. gestore, nella stagio-
ne estiva, di un bar a Ri
mini. Negli ultimi undici anni 
ha accumulato una serie im-
pressionante di denunce: apri
le 1960: denunciato per rissa 
e lesioni; maggio '60: denun
ciato a piede libero per furto 
in danno della Croce Rossa 
Italiana (rottura di salvada-
nai); giugno '60: denunciato 
per furto aggravato; ottobre 
'62: denunciato per mancato 
preawiso di riunione in luogo 
pubblico e per inosservanza 
di prowedimenti dell'autorita 
(ed e questa l'unica denuncia 
cnobi!e>): gennaio '63: de
nunciato per rissa: aprile '63: 
denunciato per lesioni perso-
nali; novembre '64: arrestato 
per resistenza e violenza a 
pubblico ufficiale. Ha parteci-
pato aU'assalto del circolo 
ARCI di Brescia ed e finito 
nel carcere di quella citta da 
dove e uscito il 14 marzo 
1970; la sera del 29 gennaio 
del 71 era tra gli aggressori 
davanti alia sede della Came
ra del Lavoro. 

Edoardo Ceft. di 23 anni, im
plicate nell'attacco al circolo 
ARCI di Brescia (arrestato), 
ancora arrestato per l'aggres
sione a studenti del liceo Car-
ducci denunciato a piede li
bero per I'assalto alia Casa 
dello studente. 

Amedeo Langella. 20 anni. 
studente. E' stato arrestato 
per !e violenze verificatesi do
po il comizio di Almirante 
del 24 maggio 1970 e poi ri-
lasciato come tutti i suoi soci. 
Fa parte del Comitato Trico-
lore del liceo Einstein. II 19 
gennaio scorso ha provocato 
alcuni studenti e, di fronte 
alia loro reazione. ha estratto 
un coltello. 

Bartolomeo Benedetti, di 18 
anni. appartenente alia Giova
ne Italia. Lavorava come ba-
rista al bar Rosa di via Ca-
gnola. quasi di fronte aU'VIII 
liceo scientifico. Venne sor-
preso da un vigile notturno 
nella notte tra il 5 e il 6 
dicembre '70 mentre stava per 
lanciare una bottiglia ineen-
diaria contro la sede deH'VIII 
liceo (era la dodicesima del
la serie). 

Paolo Romeo e un impiega-
to di 26 anni, nato a Reggio 
Calabria e residente a Milano. 
E' il proprietario di una Sim-
ca 1000 targata MI F48637 »e-
questrata dopo l'attacco al cir
colo ARCI di Brescia insieme 
ad un'altra macchina. Sulle 
due auto, che erano parcheg-
giate vicino al circolo, ven-
nero trovati manganelli, fez 
neri con il teschio e una pic-
cola pistola. E' stato denun
ciato a piede libero per I'as
salto alia Casa dello studente. 

Giuseppe e Graziano Lutten-
berger, rispettivamente di 24 
e 18 anni. erano tra gli ag
gressori la sera del 29 gen
naio scorso davanti alia Ca
mera del Lavoro. Uno dei due 
aveva partecipato ad un'azio-
ne teppistica contro studenti 
del liceo Manzoni. II piu gio
vane dei due era tra i teppi
sti che hanno aggredito il se
gretario della Carminelli. 

Ci sono poi figure che ap
paiono e scompaiono rapida-
mente dalle cronache della 
violenza fascista. Enrico Mo-
nici, di 24 anno, da Sesto. 
Giorgio Luisini, di 24 anni. 
anch'egli abitante a Sesto. e 
Clara Giovannini, residente a 
Brugherio. sono tre teppisti 
che provocarono incidenti du
rante un comizio del compa
gno on. Olmini a Monza il 
9 maggio '70. Vandino Colel-

'la, di 26 anni, abitante a Se
sto e uno dei sei fascisti che 
il 28 maggio 1970 compirono 
alcune bravate a Sesto e ven-
nero messi in fuga dai com
pagni davanti al circolo Fio-
rani. 

C'e chi non appare sui gior
nali ma risulta coinvolto in 
imprese teppistiche come Do-
menica Macri, di 46 anni, 
abitante a Milano. proprieta-
ria di una c 128 » celeste tar
gata MI H62442 che circola-
va carica di manganelli e di 
spranghe durante il comizio di 
Almirante il 24 maggio dello 
scorso anno. Come Carmela 
Gerumo, di 62 anni, residente 
a Milano. proprietaria di una 
Fulvia GT targata MI D60840 
usata per azioni teppistiche a 
Sesto San Giovanni nel mag
gio del '70. 

In polemica 
col «moderato» 

Tutta questa « minutaglia » 
ha in Petronio il suo «lea
der*. Francesco Petronio ha 
40 anni. e nato a Trieste, e 
stato dirigente delle associa-
zioni giovanili del MSI a Ro
ma. Nel 1951 viene arrestato 
per associazione a delinquere. 
attentati terroristici e deten-
zione di esplosivi. Nel 1963 
partecipa ad un assalto falli-
to alia redazione romana del-
l'Unifd. Successivamente vie
ne fermato a Grosseto men
tre e a bordo di un'auto ca
rica di esplosivo, mazze e ca-
tene. Trasferitosi a Milano. 
nel marzo del '70 lo troviamo 
presente alPattacco al circolo 
ARCI di Brescia e, successi
vamente. protagonista di una 
provocazione contro studenti 
del Liceo Manzoni. Eletto con-
sigliere comunale di Milano il 
7 giugno, assume il ruolo di 
guida dei picchiatori fascisti 
milanesi, in polemica con il 
cmoderato* senatore Nencio-
ni. II suo primo e serio infor-
tunio l'ha avuto davanti alia 
Camera del lavoro: in quella 
occasione fini all'ospedale. La 
violenza che aveva teorinato 
e invocato si ritorse contro 
di lui; l'immagine del * boo
merang* che torna a colpire 
chi l'ha lanciato per una volta 
tanto non e stato un modo 
di dire. 

Ennio Elena 

Una "Stofia damore" 
di Erich Segal 
1600 lire 

anche 
questa 
settimana 
e il libro 
piu letto 

Garzanti 


