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Dopo la sentenza della Corte costituilonale 

sulla llberta della propaganda antkonceilongle 

II si alia «pillola> 
e I'educazione sessuale 
Un divieto che aveva una chiara impronta di classe - II controllo 
delle nascite - I compiti di un Servizio sanitario nazionale • Indiriz-
zare le donne verso una scelta razionale del mezzo di controllo 

C'e una sentenza della Cor
te costltuzlonale che rawlsa 
incostituzionalita, nella legge 
— fascista — che vieta la pro
paganda del mezzi anticonce-
zionali. Questa sentenza re-
gistra un cambiamento inter-
venuto nella societa italiana, 
e cioe la sempre piii diffusa 
coscienza che il diritto di ac-
cedere egli strumenti per il 
controllo delle nascite fa par
te delle fondamentali liber
ty dell'individuo. Pub a sua 
volta questa sentenza provo-
care del cambiamenti nella 
societa? 

Direttamente no, e indiret-
tamente si: pub provocare dei 
cambiamenti soltanto se non 
ci si limitera a rallegrarci del 
fatto che il divieto di propa
ganda sia stato giudicato an-
ticostituzionale, ma se ne trar-
ranno conseguenze pratiche. 
L'abolizione del divieto non 
basta: occorre un'azione po-
sitiva per mettere di fatto 
tutte le donne italiane in gra-
do di conoscere e impiegare 
gli strumenti che oggi sono 
disponibili per programmare 
le nascite secondo la volon-
ta. 

II divieto — si sa — e sem
pre stato un divieto di classe: 
non ha mai impedito alle don
ne delle classi borghesi di ri-
\olgersi al ginecologo di fldu-
cia per ottenere consign e 
prescrizioni: e anche prima 
della pillola strumenti di con
trollo ne esistevano, anche se 
meno comodi e meno sicuri. 
Mentre era liberamente pro-
pagandato il preservative ma-
schile in base al fatto che 
non serviva soltanto a flni an-
ticoncezionali ma anche a fi-
ni profilattici contro le ma-
lattie infettive, gli strumenti 
di uso femminile non poteva-
no venire propagandati per
che manca loro questa azione 
profilattica: tuttavia una don
na della borghesia che sotto-
ponesse il problema al suo 
medico riceveva l'indicazione 
del diaframma, della crema, 
della doccia vaginale, della 
valvolina che occlude il collo 
dell'utero. Se presso un me
dico trovava ostacoli e rifiu-
ti, poteva facilmente cambia-
re medico fino a trovarne uno 
disposto a accontentarla. Per-
cio, indipendentemente dalle 
leggi fasciste che vietavano la 
propaganda dei mezzi anticon-
cezionali, la donna della bor
ghesia aveva libero accesso a-
gli strumenti di controllo. 

L'operaia e la contadina si 
trovavano invece in una situa-
zione molto diversa. La conta
dina non osava nemmeno ri-
volgersi al ginecologo, per ra-
gioni di rispetto umano e di 
segretezza: in un piccolo pae-
se gia il farsi vedere quando 
si suona il campanello della 
porta dell'ostetrico pub susci-
tare pettegolezzi, mormorii 
che poi arrivano airorecchio 
del parroco eccetera. L'ope
raia che domandava al gine
cologo della mutua un mez
zo anticoncezionale si senti-
va rispondere che la mutua a 
questo non .prowede, la mu
tua ha il solo obbligo di cu
rare le malattie. 

Ma al di sotto di questi fat-
ti e'era (e c'e) un fatto di 
classe: un oggettivo legame di 
classe fra il ginecologo e la 
paziente borghese, un'oggetti-
va appartenenza del mondo 
dei ginecologi, e in genere dei 
medici, alle ideologic conser-
vatrici che vedono nella don
na lo strumento della ripro-
duzione della specie anziche 
un soggetto libero di autode-
terminare la propria vita. La 
donna della borghesia pote
va sottrarsi, a titolo persona
te, a questo condizionamento 
che la sua stessa classe ten-
deva a imporle (si parla del
la borghesia italiana, cattoli-
ca, non di quella inglese e 
protestante): poteva sottrar-
visi con denaro, cioe cam-
biando medico fino a trovar
ne uno pronto ad accogliere 
le sue richieste di cliente pa-
gante. Ma la donna del pro-
let ariato non poteva fare al-
trettanto. 

La sentenza della Corte co
st ituzionale non potra cam-
biare automaticamente le co
se: finche esistera il sistema 
sanitario attuale negli ambula-
tori mutualistici si continue-
ranno a vedere le intermina-
bili code per la cura delle 
malattie, e l'ente mutualistico 
lifhitera di affidare ai propri 
medici un compito che per 
legge non gli spetta, quello di 
fornire alle donne che lo ri-
chiedono tutte le cognizioni e 
gli strumenti necessari al con
trollo delle nascite. Ma nem
meno l'istituzione del servizio 
sanitario e dell'unita sanitaria 
locale potra indurre automati-
ci e rapidi cambiamenti: se 
un medico e psicologicamente 
e culturalmente ostile al con
trollo delle nascite, esprime-
ra questa ostilita nei confron-
ti della donna che gli chiede 
aiuto; se e ostile ai rappor-
ti sessuali prematrimoniali, se 
e ostile alia sessualita delle 
giovanissime e delle adole
scent i, esprimera ostilita e di-
sprezzo nei confronti della 
giovanissima che gli si rivol-
ge senza essere sposata. Non 
si pub costringere nessuno a 
comportarsi in maniera con-
trastante con i propri piu 
profondi convincimenti e con-
dizionamenti: non e per il so
lo fatto di far parte di un 
servizio sanitario nazionale 
che un medico cattolico, op-
pure un cinquantenne dai tra-
scorsi goliardici in case chiu-
se, e dalle convinzionl politi-
che reazionarie, riusciranno a 
comprendere le richieste di 
un'adolescente modema che 
vuole pienezza di rapporti col 
suo ragazzo ma non ha nes
suna intenzione ne di avere 
bambini ne di sposarsi 

vizi per il controllo delle na
scite reclutino il loro perso-
nale (dai medici alle ostetri-
che alle assistenti social!) fra 
le persone pienamente con-
vinte della liceita morale del 
controllo; ne d'altronde si 
pub pensare che il servizio sa
nitario compia selezioni ideo-
logiche tra i propri opera to
ri. Si dovra quindi, come giu-
stamente suggerisce l'Unione 
donne italiane, studiare la 
realizzazione di un servizio 
per il controllo delle nascite 
autonomo rispetto ai servizi 
sanitari; qualcosa di simile 
all'associazione per il «plan
ning » familiare che esiste in 
Gran Bretagna, e che raccol-
ga le volontarie adesioni di 
tutti i ginecojogi disponibili 
per il controllo delle nascite: 
cosl che ogni donna, di qual-
siasi condizione sociale, pos-
sa chiedere la visita e il con-
siglio di un professionista sen-

Sta meglio 
il popolare 
«Satchmo» 

NEW YORK, 21 marzo 
Sono notevolmente miglio-

rate durante la notte le con-
dizioni di Louis Armstrong, 
il popolare Satchmo, la « trom-
ba d'oro » del jazz. Lo ha an-
nunciato oggi un portavoce 
del Beth Israel Hospital in 
cui l'artista si trova ricove-
rato da lunedi. 

II suo polso e regolare, la 
pressione del sangue normale 
e l'affezione cardiaca scorn-
parsa. 

« Non fa altro che dire bar-
zellette e parlare di musica 
con quelli del suo staff». ha 
aggiunto il portavoce che non 
e stato peraltro in grado di 
dire quando Armstrong potra 
lasciare l'ospedale. 

za arrischiare di incontrare 
incomprensioni, censure, osti
lita. Le associazioni democra-
tiche che si sono battute per 
il controllo delle, nascite, per 
I'educazione sessuale e matri-
moniale, potrebbero trovare 
un loro ruolo in questi servi
zi social!. 

Se non si provvedera in 
questo senso, c'e il rischio che 
la sentenza della Corte ri-
manga un mero riconosci-
mento dei cambiamenti che 
sono intervenuti nella socie
ta ma senza alcuna capacita 
di orientare e promuovere 
cambiamenti ulteriori. C'e il 
rischio che la propaganda in-
tesa a far conoscere i mez
zi di controllo demogranco 
continui a rivolgersi a una 
parte soltanto della popolazio-
ne femminile invece di coin-
volgere anche le donne delle 
campagne meridionali. C'e il 
rischio che la sentenza venga 
st rumen talizzata dai grandi 
interessi nnanziari che sono 
in gioco, e che tendono ine-
vitabilmente a identificare gli 
strumenti di controllo con la 
«pillola», come e awenuto 
sin qui. Occorre che le donne 
italiane vengano indirizzate, 
da medici aggiornati e consa-
pevoli, alia scelta piu raziona
le del mezzo di controllo: che 
in moltissimi casi potra esse
re la pillola, ma non potra 
esserlo se si tratta di ragaz-
ze molto giovani nelle quali 
l'equilibrio endocrino non e 
ancora raggiunto, oppure se 
si tratta di donne che soffro-
no di insufficienze epatiche o 
di disturbi circolatori o di 
qualsiasi altro disturbo che 
controindichi il contraccetti-
vo orale. 

In questi ultimi anni la scel
ta e andata orientandosi ver
so la pillola, proprio a causa 
del fatto che gli altri mezzi 
di controllo (diaframmi, cre-
me eco.) richiedono anzitutto 
una visita medica e poi un in-
segnamento tecnico da parte 
del medico o dell'ostetrica; 
per contro la pillola e facile 
da comprare e da inghiotti-
re, e siccome erroneamente la 
si ritiene innocua la si com-
pra dai farmacista compiacen-
te oppure ci si fa dare una 
ricetta dall'amica di un'ami-
ca di un'amica: impersonate 
come una qualsiasi merce, fa
cile da ottenere come un pac-
chetto di sigarette svizzere. 
Benemerita la pillola in un 
certo senso, perche ha creato 
una situazione di fatto che ha 
spinto la Corte costituziona-
le a stigmatizzare come anti-
costituzionale la legge fasci
sta: ma ora occorre che questa 
sentenza apra la strada all'e-
ducazione sessuale, che e 
qualcosa di diverso dalla pro
paganda a favore della pillo
la (e dei profitti che largisce 
al capitale farmaceutico). 

Laura Conti 

II capoluogo ligure si prepara alle elezioni amministrative di giugno 

Genova: lato zoppo del triangolo 
Una citta che rischia il declino perche la borghesia vuole assegnarle un ruolo subalterno ai grandi armatori prhali e al monopoli • II sindaco-tecnocrate 
propugna II decentramento, ma in realta e d'accordo nei rlserbare ai genovesl un awenlre solo lurlstko e commerclate - Come sono note e si 
sono sviluppate le slrutture pubbliche dell'economla - // trasferimenlo di Costa a Napoli - Occorrono aree per I'industria, ma lanno piii gola le 
speculailonl immobiliari - Una cilta che rivela una grande rlcchena di inventiva, di combattivita e di idealita democralkhe e popolari 
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Nelle foto: a sinistra, la moitruosa prolifarazione di adifici alveari, I'uno a rldosse dell'altro, senza verde ne servizi soclali. A destra: un esempio dell'assalto alle colline, condotto all'insegna della piu sfre-
nata speculazione edilizia, senza neppure accertare preventivamente la natura del terreno su cui si costruisce. 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 21 marzo 

L'ingegner Augusto Pedulla 
avrebbe voluto «tornare alia 
sua azienda » e non ripropor-
si piii come primo cittadino 
di Genova. Ma poi neH'animo 
del sindaco-industriale — an-
notano i suoi biografi sul quo-
tidiano dei Perrone — «ha 
prevalso lo spirito combatti-
vo: l'idea di dover abbando-
nare gli studi per il piano re-
golatore, il Carlo Felice, la 
metropolitana alia vigilia (o 
quasi) della loro realizzazione' 
ha pungolato il tecnocrate». 

Chi e Pedulla? Un genovese 
di adozione, l'arido manager 
di una citta in declino, ma 
anche l'esponente piu tipico 
della borghesia ligure. II futu-
ro capolista dc alle elezioni 
comunali di giugno ha gia de-
lineato il programma di que
sta borghesia in una confe-
renza tenuta. non a caso, al
l's Unione cristiana imprendi-
tori»: via le industrie di ba
se; decentriamole — egli ha 
detto — oltre il crinale del-
l'Appennino. La Genova del 
futuro avra « vocazioni» sol
tanto per a i centri direziona-
li, per il commercio all'in-

grosso, i trasporti e il turi-
smo ». 

Non e naturalmente da oggi 
che la classe dirigente pensa 
di riserbare ai genovesi un 
roseo avvenire di albergatori, 
bottegai e belle fiammiferaie. 
All'ombra di questa prospet-
tiva sono nate anche teorizza-
zioni e filosofie che il centro-
sinistra ha amorevolmente ali-
mentato. Ricordtamo una con-
ferenza ad Alessandria duran
te la quale Giacomo Costa, 
fratello dell'ex presidente del
la Confindustria, spiegb che 
oltre Appennino gli operai ge
novesi si sarebbero trovati 
benissimo e avrebbero reso di 
piii perche vicini alia natura, 
al verde della piana alessan-
drina, e lontani « dalle sugge
stion! dei sindacati e dei par-
titi». 

Genova, «lato zoppo » del 
triangolo industrial, come 
tutti sanno ha gia conosciuto 
una inesorabile decadenza del
le propne strutture economi-
che: nessuna iniziativa del Co-
mune per modiheare un pia
no regolatore del porto assur-
do e sbagliato; nessuna pres
sione verso il governo per un 
diverso indirizzo dell'IRI che 
esaltasse e non distruggesse i 

settori tipici dell'industria ge
novese; costante rifiuto di ope-
rare in quel campo della po-
litica urbanistica (che e pro
prio dell'amministrazione co-
munale) per creare le pre-
messe di una espansione in-
dustriale; continuo ridimen-
sionamento del settore dei 
beni strumentali (tanto indi-
spensabili all'agricoltura e al 
Mezzogiorno) controllato dal
le Partecipazioni statali. Oltre 
ai posti di lavoro e diminuita 
perfino la popolazione resi-
dente. Ma per quali ragioni? 

II genovese — spiegano i 
filosofi del centro-sinistra — 
e uomo rude come la roccia 
che gli toglie spazio racchiu-
dendolo fra mare e monti. Vi 
sono vocazioni e destini se-
gnati, che volete farci? La ve-
rita e naturalmente meno me-
tafisica, e per cominciare a 
capire qualcosa di questo « la
to zoppo » del triangolo indu-
striale bisogna cercare lonta-
no negli anni. 

Mezzo secolo fa, e quindi 
ancor prima della giornata 
nera di Wall Street, crollava 
la vecchia «Gio. Ansaldo & 
C.» di proprieta dei Perrone. 
Difficile dire — annota Giulio 
Giacchero, un pubblicista del

la destra economica, in una 
sua storia della Liguria nel-
l'eta contemporanea — «se 
era stata la mancata assisten-
za della Banca di Sconto a 
far precipitare l'Ansaldo, op
pure se era stata l'Ansaldo, 
con la sua inestinguibile sete 
di finanziamenti, ad aver po-
sto in crisi la Banca». Nei 
1929, l'anno del grande collas-
so, 1'azienda (che frattanto 
aveva assunto la denominazio-
ne di «Ansaldo S.A.») vede 
le proprie azioni scendere in 
borsa da un prezzo medio di 
119 lire ad appena 12 lire. 
L'uragano investe simultanea-
mente la marina mercantile, 
i porti, i cantieri, la side-
rurgia. 

II 12 gennaio 1933 nasce 
l'lstituto per la ricostruzione 
industriale (IRI) «che assu
me — citiamo ancora dai Giac
chero — i compiti di una 
grande area sulla quale, per 
essere preservata dai diluvio 
della crisi, dovevano prendere 
imbarco le partecipazioni in 
aziende industriali possedute 
da tre grandi banche» (il 
Credito italiano, la Banca 
Commerciale e il Banco di 
Roma). E mentre l'« area» 
naviga, la borghesia genovese 

II rafforzamento della FGCI alia vigilia del Congresso nazionale 

1 GIOVANI COMUNISTIFIORENTINI 
Come e awenuta la saldattura tra gioventu operaia e studentesca - L'influenza della tradizione proletaria sulle scelte dei giovani 
La composizione degli iscritti e Fattivita di direzione - II proselitismo: un'idea ancora da recuperare in tutta la sua portata 

DALL'INVIATO 
FiRENZE, marzo 

Quando gli operai della Ga
lileo o della Pignone condu-
cevano le loro durissime lot-
te in difesa del posto di la
voro, ebbero ripetutamente a 
fianco — con scioperi, mani-
festazioni, prove concrete di 
solidarieta — gli student i me-
di e universitari di Firenze. 
Sono episodi ormai lontani, 
veccbi di molti anni, ma quan
do si cerca di capire il per
che di alcune caratteristiche 
della politics, della forza e 
dell'influenza dei giovani co-
munisti nella vita fiorentina, 
e forse indispensabile rifarsi 
ad essi. 

Una tendenia 
a ccresceres 

In questa solidarieta, infat-
ti, si verifica quella saldatu-
ra tra gioventu operaia e gio
ventu studentesca che dove-
va essere, negli ultimi due 
anni, il grande problema — 
in oerta misura irrisolto — del 
movimento giovanile ed in 
particolare di quello studen-
tesco. Ma si verifica anche 
qualche cosa d'altro: questa 
saldatura tra lotte operaie e 
lotte studentesche e stata pro-
dotta — certo — da una chia-
Ta visione dei legami che esi-
stono tra i problemi del mon
do del lavoro e i problemi 
della scuola, ma anche (e i 
due aspetti sono strettamen-
te connessi) dairinfluenza 
sul mondo studentesco della 
antica tradizione operaia fio
rentina. 

In questa chiave si com-
prende come sui giovani co-
munisti fiorentini la scossa 
della « contestazione a non ab-
bia avuto gli stessi effetti che 
ha avuto sugli altri movimen-
ti giovanili: la «contestazio
ne» si poneva in larga misu
ra gli obiettivi che i compa 

Qual e la soluzione? Evi- I gni della FGCI di Firenze si 
dentemente occorre che i ser- 1 erano gia posti .avevano gia 

affrontato, anche se non tut
ti li avevano risotti. Non so
lo la saldatura tra lotte ope
raie e lotte studentesche, ma 
— all'interno del mondo del
la scuola — la saldatura tra 
gli student! medi e quelli uni
versitari. Perche Firenze e sta
ta la prima citta in cui la 
repressione — sotto forma an
che di repressione polizie-
sca — aveva investito l'uni-
versita avanti che il «meto-
do» venisse generalizzato nel
le altre citta: e per tre giorni 
a Firenze. sotto la spinta dei 
giovani della FGCI, gli studen-
ti medi scioperarono a fianco 
di quelli universitari. 

Fondata su questa realta, 
la FGCI di Firenze si e tro-
vata in una situazione partico
lare quando. su scala nazio
nale, si ritenne di dover con-
siderare superati i movimen-
ti giovanili dei van partiti e 
si pose quindi la prospetti-
va di una loro collocazione 
nei piu generate movimento 
giovanile. I compagni fiorenti
ni concordavano suH'opportu-
nita di arrivare ad una orga-
nizzazione di massa della gio
ventu. ma proprio perche si 
trattava di una eorganizza-
zione» ritenevano che il mo-
do migliore per giungervi fos
se queHo di non lasciare de-
perire quanto di organizzato, 
vitale, efficiente esisteva. 

Cosi — limitando il discor-
so ai giovani comunisti — 
mentre in altre localita l'im-
pegno. Tattrvita dei circoli di-
minuiva o addirittura cessava, 
a Firenze continuava pratica-
mente alio stesso modo di 
prima; mentre in quasi tutta 
lltalia la scelta operata por-
tava ad una contrazione del 
numero degli iscritti alia FGCI 
(il proselitismo diventava un 
fatto secondario, nell'indiriz-
to che era stato scelto), a 
Firenze queste contrazioni non 
si verincavano; la forza orga-
nizzata, anzi, aveva la ten-
denza r> crescere proprio per
che gia nella gioventu co-
munista si trovavano quegli 
impegni di lotta che altrove 
si stava cercando di indivi-
duare. La conseguenza e che 
oggi, nei momento in cui i 

giovani comunisti puntano ad 
una ristrutturazione e ad un 
rafforzamento dell'organizza-
zione, i compagni di Firenze 
hanno gia superato il 110 per 
cento del tesseramento e si 
pongono l'obiettivo — per 
quest'anno o per il prossi-
mo — di arrivare piii o me
no a raddoppiare il numero 
degli iscritti rispetto all'anno 
scorso. 

A questo proposito il discor-
so si riallaccia ad una del
le osservazioni iniziali: la 
tradizione operaia che ha in-
fluito sulle scelte, sull'azione 
anche dei giovani comunisti. 
Ed infatti la FGCI di Firen
ze e composta in maggioran-
za il 65ar) di giovani ope
rai. Ma questo dato sottoli-
nea anche la saldatura che i 
compagni di Frrenze hanno 
saputo operare tra lotte nei 
mondo del lavoro e lotte nei 
mondo della scuola: questa 
Federazione a maggioranza 
operaia e fortissima nelle 
scuole. Praticamente non esi
ste istituto, a Firenze, in cui 
non operi un collettivo di gio
vani comunisti; lotte, sciope
ri. manifestazioni o hanno la 
adesione dei giovani comuni
sti o non riescono ad avere 
carattere di massa. 

Scuole e 
iabbriche 

Eppure proprio questa for
za, questa presenza, creauno 
dei problemi che i giovani 
compagni di Firenze devono 
affrontare: la FGCI e forte 
nelle scuole medie, mentre 
neli"universita agisce la sezio-
ne universitaria del Partito; 
senonche i giovani che dal
le medie passano aH'universi-
ta continuano a restare iscrit
ti alia FGCI, a lavorare per 
questa. sicche si ha un dupli-
cato politico ed insieme un 
diagramma nell'attivita. Cosl 
i giovani compagni fiorentini 
ŝ  pongono il problema di 

creare nell'universita un grup-
po della FGCI, ma non un 
gruppo di aaddetti ai lavo-
ri», un gruppo dedicato al-
l'azione neM'universita, ma un 
gruppo universitario legato di
rettamente ai circoli, in mo
do che i suoi component i 
svolgano un'attivita politica 
«globale», in legame diretto 
con i giovani lavoratori, ri-
badendo cosi quei nessi nel-
1'azione politica che caratte-
rizzano 1'attivita della FGCI 
a Firenze. 

Questa caratteristica ha pe-
ro una contraddizione: i gio
vani operai costituiscono la 
maggioranza degli iscritti, ma 
sono in minoranza nei qua
dra dirigente a livello provin
ciate. Naturalmente questo 
dato ha delle ragioni obiet-
tive, prima fra tutte che 
— rispetto agli studenti — i 
giovani operai dispongono di 
minor tempo per il lavoro a 
livello provmciale (ed infat
ti il quadro torna a rovesciar-
si nei circoli: qui i dirigen-
ti sono in maggioranza ope
rai, dato che 1'attivita vi si 
svolge al di fuori dell'orano 
di lavoro e i circoli sono vici
ni alle zone di abitazione). 
ma il dato obiettivo finisce 
per avere egualmente un ri-
lievo politico del quale i 
compagni di Firenze sono 
consapevoli e che tentano di 
eliminare impegnando — an
che se questo richiede sacri-
fici personali — i giovani usci-
ti dalle lotte di fabbrica nel
la direzione della FGCI. 

Anche perche uno dei mag-
giori momenti dell'azione po
litica dei giovani e rivolto 
ai problemi operai, che sono 
legati a due aspetti: il primo 
e ringresso massiccio dei mo
nopoli nei mondo del lavoro 
toscano; alle antiche indu
strie come le gia citate Gali
leo e Nuovo Pignone. si ag-
giungono ora la Pirelli, la 
FIAT, ecc, che modificano il 
quadro tradizionale e insieme 
assorbono una forza-lavoro 
giovanile della quale bisogna 
tenere conto. L'altro aspetto 
e la continua diffusione del-
l'apprendistato, anche qui — 
come in Emilia — polveriz-

zato in un altissimo nume
ro di piccole e medie indu
strie. Ed anche qui l'appren-
distato ha la caratteristica di 
essere disorganizzato sindacal-
mente perche, appunto, e 
presente nelle piccole e me
die industrie dove il sinda-
cato o e debole o, addirit
tura, assente. 

Iscriiione 
e aftivita 

Quando i giovani di Firen
ze si pongono l'obiettivo di 
giungere a cinquemila iscrit
ti in breve tempo, pensano 
perb proprio ad un recluta-
mento tra i giovani appren-
disti, svolgendo un'azione che 
abbia due * cardini: 1'attivita 
dei circoli, delle Case del po-
polo che nella provincia di 
Firenze — come in genere 
in Toscana — hanno un ruo-
4o di grande importanza; 
i'opera di proselitismo indi-
\iduale dei giovani apprendi-
sti gia iscritti alia FGCI e che 
sono circa 2 000: una gros-
sa forza presente quasi in tut
te le industne della provin
cia. 

Naturalmente sia i circoli 
che 1'iniziativa dei singoli 
compagni non potrebbero ot
tenere risultati apprezzabili se 
non si fondassero su una li-
nea politica concreta che qui 
e stata individuata nella crea-
zione di un Movimento del
la gioventu lavoratrice il qua
le affronti i problemi stretta-
mente legati all'attrvita lavo-
rativa dei giovani (riduzione 
dell'orario, abolizione dell'ap-
prendistato, sistemazioni eco-
nomiche e normative), ma che 
a questi aspetti sindacali uni-
sca una chiara azione politi
ca, sottolineando la vera so
luzione di tutti i problemi in 
una linea di svi'uppo econo-
mico altemativo all'attuale. 
Una linea possibfle in una re-
gione di sinistra, dove i gio-
VMU ritengono di avere del

le possibilita di intervento sui 
piani di programmazione re-
gionale. 

Azione politica, quindi, e 
proselitismo; anche se — af-
fermano i compagni di Firen
ze — l'idea del proselitismo 
deve essere ancora recupera-
ta. Qui c'e un singolare fe-
nomeno: il numero degli iscrit
ti aumenta e contemporanea-
mente il rapporto tra iscritti 
e militanti diminuisce: cioe. 
chi en tra alia FGCI e attivo 
neU'organizzazione. E perb 
proprio questo, in una certa 
misura. limita il proselitismo: 
molti circoli non tentano nep
pure di tesserare giovani che 
si iscriverebbero senz'altro ma 
dei quali si pensa che limi-
terebbero il loro impegno al
ia tessera; sarebbero solo un 
numero in piu nell'elenco, non 
una forza in piii. Concezione 
ingiusta, perche il primo pas-
so e proprio queHo della tes
sera e semmai spettera ai 
compagni piii consapevoli ed 
attivi saper far compiere an
che i passi successivi; conce
zione ingiusta ma possibile 
solo tra chi e consapevo'.e 
della propria forza. 

Kino Marzullo 
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L'industria cinematografica 

americana e in crisi. In una 
lettera inviata alia Casa Bian-
ca dai sindaco della citta 
califomiana, si afferma che 
la cinematografia americana 
e minacciata di estinzione a 
meno di un massiccio inter-
vento federate. 

Alte sono le percentuali di 
disoccupati fra attori e mae-
stranze mentre numerosi sta-
bilimenti sono costretti a 
chiudere sotto lo spettro del
la bancarotta. 

— che non ha mai investito 
un soldo senza la garanzia si-
cura di un prontto immedia-
to — si ritrae nei suo guscio 
dorato. Da questo momento 
rinuncera per sempre ad es
sere una borghesia industria
le per scegliere i pascoli piii 
tranquilli e piii ricchi degli 
investimenti immobiliari. 

Ecco dove nasce la « voca-
zionen illustrata dall'ing. Pe
dulla. Le strutture dell'econo-
mia ligure da tempo sono tut
te pubbliche, come i porti, o 
a partecipazione statale come 
la grande industria. Vanno 
bene se svolgono un ruolo 
subalterno nei confronti degli 
armatori privati e dei grandi 
monopoli del Nord; in caso 
contrario ridimensioniamo le 
fabbriche e spediamole al di 
la dei monti. 

Del resto la «vocazione» 
degli investimenti immobiliari 
— osserva Giorgio Doria, ca-
po-gruppo del PCI in Consi-
glio comunale — « non e nep
pure in contrasto con gli in
teressi di molti che ancora 
sono proprietari di medie in
dustrie. Per costoro e sem
pre vantaggloso trasferire una 
fabbrica in zona di campa-
gna, Nord o Sud che sia, do
ve i terreni e la mano d'opera 
costano meno; tanto piii che 
poi sfrutteranno lo spazio la-
sciato libero come area fab-
bricabile realizzando specula-
zioni d'oro. C'e chi l'ha gia 
fatto e chi si prepara a farlo. 
Per questo la politica del cen
tro-sinistra a Genova e stata 
sempre sistematicamente e 
coerentemente rivolta a favo-
rire la speculazione immobi-
liare, eliminando con cura tut
ti gli eventuali ostacoli che 
potessero frenarla o limitarla. 
Per questo non si vincolano 
le aree per garantire gli stan
dards urbanistici previsti dal
la legge, ne si espropriano 
per i servizi pubblici». 

Un esempio clamoroso: a 
Milano e Torino sono stati 
edificati o sono in costruzione 
50.000 vani applicando la leg
ge 167 per l'edilizia popolare, 
e a Genova nessuno. a II fatto 
e — osserva ancora Doria — 
che a Torino e Milano la bor
ghesia non e disturbata affat-
to se i lavoratori pagano un 
po' meno di affitto, aimeno in 
prospettiva; anzi, gli indu
striali sperano cosi che vi sia-
no meno rivendicazioni sala-
riali e possono atteggiarsi a 
" imprenditori illuminati ". La 
borghesia genovese, invece, 
non vuole concorrenza per le 
sue nuove costruzioni e i suoi 
nuovi appartamenti da affit-
tare». 

Ecco perche a Genova il 
centro-sinistra non ha proprio 
niente di « sinistra », ha tutto 
di «centro» ed e ricoperto 
dalla dolce glassa liberate: il 
PLI, che qui e diretto da Per-
ri e Viziano, i rappresentanti 
nazionali dei costruttori edili. 
ha votato infatti il bilancio 
comunale e approvato le li-
nee del nuovo piano regola
tore generate. 

La m vocazione » dell'ing. Pe
dulla rivela, a questo punto, 
tutta la sua logica. II sindaco-
tecnocrate ha dovuto ammet-
tere che entro il 1980 occor-
rerebbero aimeno 27.000 nuo
vi posti di lavoro nell'indu
stria; senonche 27.000 posti di 
lavoro significano 270 ettari 
di zone industriali da vinco-
lare sottraendole alia specula
zione immobiliare. E che fa 
altera l'ingegnere, mentre ri-
nuncia a «tornare alia sua 
azienda* e al conforto delle 
gioie familiari? Annuncia che 
qualche migliaio di posti sara 
reperito a Genova e il resto 
nellOvadese. I comunisti, che 
non sono contrail aprioristi-
camente a qualsiasi decentra
mento industriale e portuale, 
chiedono altera se avremo un 
piano comprensoriale. II sin
daco, uomo di poche parole, 
risponde di no; e incalzato 
dalle domande si stringe nel
le spalle: a Non continuate a 
chiedermi come faremo, lo 
vedremo poi». 

In realta, alia DC e al cen
tro-sinistra importa solamen-
te lasciare libera per l'edilizia 
privata la maggior parte pos

sibile del territorio comunale. 
E tanto peggio — per chi non 
ha avuto la sorte di nascere 
costruttore edile o armatore 
— se non vi sara lavoro, se 
le case costeranno sempre piu 
care; si moltiplicheranno i 
quartieri dormitorio senza 
verde, servizi, campi da gioco 
e scuole. Questa e la voca
zione terziaria della DC e del
la borghesia genovese, o co
me si dice sempre piii spesso 
con una battuta, la vocazione 
quaternaria. 

Esiste naturalmente, e me-
ritera un discorso a parte, il 
rovescio della medaglia per
che Genova e una citta di 
grandi miserie ideali (della 
borghesia) e di grandi ric-
chezze popolari. Ha dato i na-
tali ad Angelo Costa — l'uomo 
che per risparmiare ha dipin-
to recentemente il nome di 
Napoli a poppa delle proprie 
navi — ma anche ad una 
classe operaia estremamente 
combattiva. Ha visto cresce
re, soprattutto dopo 1'alluvio-
ne, un tessuto democratico 
di consigli di quartiere che 
va riscoprendo dimensioni 
politicamente e socialmente 
nuove dei rioni e delle dele-
gazioni. Proprio pochi giorni 
orsono questi consigli, incau-
tamente riuniti a convegno 
dalla Giunta, hanno chiesto di 
essere eletti con suffragio di
retto, e hanno sepolto sotto 
una valanga di accuse l'ammi-
nistrazione di centro-sinistra. 
Esistono, insomma, tutte le 
condizioni perche la «voca
zione quaternaria » sia capo-
vclta e liquidata. 

Flavio Michelini 
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