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Ricerca teorica e realizzazioni concrete 

La citta 
socialista 

Un processo che ha gia inlrodollo notevoli camb'a-
menfi rispelfo agli insecTamenti capitalistic! - Da 
nuovi livelli di omogeneita sorale la possibilita di 
fondare una forma urbana soslanzialmenle diversa 

Sono pubblicati in questi 
giorni, a cura dcll'Jstituto 
Universitario di Architettu-
ra di Venezia, gli atti del 
seminario sulle realizzazioni 
architettoniche e urbanisti-
che nella Repubblica Demo-
cratica Tedesca, svoltosi nel 
giugno del 1971. Le realiz
zazioni della R.D.T. offrono 
'l'ocoasione per riesaminare 
i temi e i problemi che le 
societa socialiste europee 
hanno dovuto aflrontare e 
tuttora affrontano per tra-
sformaro concretamente gli 
insediamenti umani. Temi 
e problemi che, oltre a rea-
Hizzarsi in concreto, seppur 
parziali, edificazioni ex-no-
vo e trasformazioni radicali 
della eredita borghese, han
no tenuto viva la ricerca 
teorica, in particolare quel-
la inerente alia < citta so
cialista ». 

Se infatti nel 1931 Kaga-
novic poteva affermare, con-
tro i teorici di una « citta 
socialista » interamente pre-
figurata, che essi dimentica-
vano una piccola cosa, cioe 
che le citta dell'URSS era-
no divenute socialiste con 
la Rivoluzione d'Ottobre — 
6 anche vero che l'esperien-
za reale di questi decenni 
ha dimostrato come i muta-
menti sociali non abbiano 
un riscontro immediato e 
meccanico nelle trasforma
zioni fisiche dei centri edi-
ficati. II raggiungimento di 
molti degli obiettivi dello svi
luppo produttivo, le riforme 
delle strutture economiche 
e di quelle politico-ammini-
strative, la accentuata atten-
zione ai bisogni sociali (na-
ti proprio dall'estendersi de
gli insediamenti urbani), lo 
inizio — pur contraddittorio 
— di una diversa articola-
zione politica sono tutti fat-
tori che influenzano anche 
la tematica della « citta so
cialista ». 

In particolare acquistano 
importanza i problemi della 
trasformazione ulteriore del
le grandi citta e soprattut-
to le ipotesi di un loro svi-
luppo che — pur collegan-
dosi alle strutture preceden-
temente ricostruite e < ria-
dattate> — segni una svol-
ta dell'impianto generate, ac-
centuandone i caratteri in
novator! in senso socialista. 
Questa nuova fase del pro
cesso accentua anche la di
versity delle soluzioni pro-
poste a seconda delle sin-
gole citta, arricchendo l'e-
sperienza generale di esem-
plificazioni differenziate, an
che se tutte condizionate a 
un ulteriore « balzo > della 
produzione in generale e di 
quella edilizia in particola
re. Balzo strettamente colle-
gato a una conoscenza piu 
approfondita dei fenomeni 
sociali e ad un uso finalizzato 
del processo tecnologico. 

Dalla costruzione di nuove 
citta alia costruzione della 
citta nuova nella vecchia 
citta i problemi divengono 
piu complessi e costringono 
a riesaminare, anche teori-
camente, alcune finalita con 
il proposito e la possibilita 
di realizzarle concretamen
te. Riesame critico non solo 
delle impostazioni iniziali, 
ma anche delle realizzazio
ni piu recenti, basate su 
standards sociologici, co-
ftruttivi e tipologici che in-
cominciano ad essere visti 
come eventual! ostacoli a 
tin ulteriore processo di 
identificazione dei contenu-
ti socialisti nelle nuove 
strutture urbane. 

I nuovi concetti possono 
essere raggruppati intorno a 
tre problemi fondamentali: 
la compattezza della citta, 
tin ruolo de! centro-citta 
piu ampio, la necessita di 
nuovi standards, non solo 
abitativi ma anche dei servi-
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rhraduta ed aggiomata 
con i testi del nuovo di-
segno di legge sul di-
vorzfo e del disegno di 
legge sulla riforma del 
diritto di famiglia 

La prenotazioni vanno ef-
fettuate presto le Fede
ration! del P.C.I. 

zi e delle unita produttive. 
Riconoscendo nella citta 

la forma di insediamento 
piu economica e contempo-
raneamente piu ricca di cul-
tura, si accentua un proces
so di concentrazione che 
investe non solo i centri ur
bani ma anche quelli rurali. 
La prospettiva, enunciata sia 
negli indirizzi politici che 
in quelli piu propriamente 
urbanistico-architettonici, e 
quella della citta compatta, 
da realizzare attraverso l'au-
mento della densita abita-
tiva, la ristrutturazione del
le localizzazioni industriali, 
in relazione ai processi pro-
duttivi e al ruolo che devo-
no svolgere nella citta, la 
riorganizzazione delle reti 
del traflico, la definizione 
del centro-citta come « luo-
go sociale ». 

Si tratta di una vera e 
propria integrazione tra luo-
ghi di lavoro e luoghi di re-
sidenza che vengono a por-
si come parti costitutive del
la citta diversa. E' interes-
sante sottolineare come in 
questo processo si realizzi 
la tesi, da noi sostenuta piu 
volte, che lo sviluppo delle 
citta non e necessariamente 
— quindi scentificamente 
— da intendersi solo come 
ulteriore estensione; ma che 
l'intendere lo sviluppo co
me estensione e frutto so-
prattutto della struttura ca-
pitalistica degli insediamen
ti, dove rendita ed estensio
ne sono strettamente intrec-
ciate, avvantaggiando le de-
stinazioni d'uso delle aree 
in funzione residenziale. 

La citta compatta ha il 
suo corrispettivo nella ulte
riore definizione del centro 
come luogo posto in relazio
ne non tanto alia struttura 
urbana edificata, ma a quel
la territoriale, produttiva e 
insediativa. II centro-citta 
si modifica divenendo piu 
complesso nei ruoli che gli 
vengono attribuiti: non so
lo quindi quelli politico-am-
ministrativi, rna anche quel
li culturali, ricreativi, com-
merciali. Ed e proprio il 
rapporto territoriale (l'area 
di influenza di ogni centro) 
che contribuisce a una par-
ziale differenziazione del 
compiti che ogni centro pud 
e deve svolgere. 

Teoricamente il centro do-
vrebbe sempre piu precisar-
si come un «servizio» a 
molteplici funzioni a carat-
tere accentuatamente socia
le (se non ancora socialista): 
confermando la ipotesi di 
Lefebvre sulla possibilita di 
riconquistare — in condizio-
ni sociali diverse da quelle 
capitalistiche — un valore 
d'uso dei centri urbani in 
sostituzione e in antitesi al 
valore di scambio, mercifi-
cato. 

L'ipotesi della citta-com-
patta e il ruolo del centro-
citta hanno avuto ripercus-
sioni critiche sugli standards 
edilizi adottati precedente-
mente, rimettendone in di-
scussione la validita. I nuo
vi compiti della concentra
zione e della qualificazione 
hanno convalidato le tesi 
della progettazione continua 
della citta — escludendone 
i modelli di assetto «defi
nitive » — e della conse-
guente necessita di mettere 
a punto nuove strutture ar
chitettoniche che superino 
l'isolato, le strade, le piaz-
ze. 

L'interesse per strutture 
architettoniche tipologica-
mente piu complesse e il 
frutto delle esperienze fin 
qui realizzate e risponde al
ia necessita di ottenere una 
unitarieta della «composi-
zione urbana. mantenendo o 
accentuando la particolarita 
dei divcrsi interventi. II 
termine di < citta sociali
sta » e quindi valido se de-
signa un processo in atto 
che ha gia puntualizzato al
cune differenze — e non di 
poco conto — dalla citta 
capitalistica. Non indica an
cora, tuttavia, una forma 
urbana di segno radicalmen-
te diverso corrispondente a 
modi e destinazioni d'uso a-
venti caratteri spiccatamen-
te socialisti. 

Non e nostro compito 
quello di fare previsioni: si 
pud tuttavia supporre, dalla 
analisi del processo — o dei 
processi — in corso che la 
citta socialista rappresente-
ra il diverso, il nuovo, quan-
do corrispondera a modi di-
versi e nuovi di abitare, di 
Iavorare, di studiare ecc. In 
questa prospettiva e allora 
presumibile anche un ulterio
re processo di caratterizzazio-
ne degli clementi specifici 
(da quelli storici a quelli 
geografici e a quelli produt-
tivi) di ciascuna citta o di 
ciascun terrilorio: le citta 
socialiste saranno possibili 
— come gia avvenne per 
quelle medioevali o quelle 
barocche — solo e quando 
sara raggiunta una sostan-
ziale omogeneita sociale. 

Carlo Aymonino 

L'INGHILTERRA DOPO LA STRAGE DI PERRY 

II trauma della «domenica di sangue> 
Reazioni di sgomento nell'opinione pubblica - Avanza la coscienza dell'unita di lotta contro la repressione, lo sf rut-
tamento e la disoccupazione - Un « boomerang » politico -1 colpi erano diretti a Bernadette Devlin? - II comizio della 
giovane irlandese a Kammersmith a poche ore dal clamoroso gesto ai Comuni contro il ministro degli Interni 

II primo 
numero di 

« Universita 
Nuova » 

E' uscito i l prlmo nume
ro del periodico mensile 
a Universita nuova », pubbll-
cazione del Sindacato unita-
rio nazionale del personate 
dell'unlversita (SUNPU). 

L'aumento notevolisslmo 
degli Iscrlt l i (dal 2300 del 
1964 agll oltre 8000 del 1971), 
le lotte che II sindacato ha 
condotto ottenendo seri suc-
cessi, I ' intervento continuo 
ed efficace sul problemi non 
solo della categoria ma del
l'unlversita tutta e della cut-
tura in generale hanno fat-
to maturare nel SUNPU i'e-
sigenza di un glornale che 
allargasse il dibattlto e lo 
rendesse ancora piu proflcuo 
in tutte le sedi universitarie. 

Da qui la nascita di c Uni
versita nuova », che conlrl-
bulra anche ad ampliare la 
preparazione della Conferen-
za nazionale di organizza-
zione che si svolgera a Ro
ma II 17, 18 e 19 febbraio. 

La lotta del lavoratori del-
I'universita (operai, portan-
t in i , infermieri , bidell i, b i-
bliotecari, per i t i , ingegneri, 
tecnicl ' laureati, implegali) 
— sottolinea I'editoriale in 
titolato «La nostra batta-
glia » — ha gia ottenuto buo-
ni success! nella legge per 
la riforma universitarta, 

In questo primo numero 
vi sono articoll di Salomone 
(La CISL nell 'universita), di 
Gerace (L 'ar t . 78 della r i 
forma universi laria), di Tec-
ce (La ricerca scfentiflca e 
In grave cr is i ) , di Jannello 
(Condizione della ricerca a-
stronomica In I ta l ia) , di Prt-
sco (Funzionamento c demo
cratic© > dell'apparato sta-
tale), di Consoli (Lotfe e r i -
vendicazioni sindacall nelle 
universita), di Ficarra e In-
dorato (Per I'unifa del la
voratori docenti e non do-
cent!), del Movlmento stu-
dentesco milanese (Sulla r i 
forma untverslfarla), d i Cal-
darell i (La lotta a Roma), 
di Cerlesio (SIcurezza sul 
lavoro); completano II glor
nale var l document! e la ru-
brica delle lettere 

Un programme di lavoro per le fobbriche e i quartieri 

II decentramento culturale a Genova 
Iniziative che si oppongono all'attuale sistema di distribuzione e fruizione del prodotto culturale e che tendono a creare 
nuove forme di gestione - II concerto nella « Paragon » occupata - Un comitato unitario che nasce tra calorosi consensi 

Tra le grandi citta indu
striali del Nord Genova si di
stingue, e stato scritto, per il 
fatto che la classe operaia non 
vi e relegata nelle acinturea 
dormitorio. Osservazione im-
precisa e ingenua anche per-
che Genova non ha una pian-
ta circolare, schiacciata come 
e tra i monti e il mare e in-
cuneata nelle strette vallate 
create da corsi d'acqua a ca-
rattere torrentizlo; tuttavia 
qualcosa di vero e'e in quella 
affermazione, poiche effettiva-
mente la classe operaia geno-
vese e distribuita, dal punto 
di vista abitativo, su tutta la 
area cittadina. Se si escludo-
no alcune zone residenziali de-
stinate alia grande e media 
borghesia locale, inawicinabi-
li e detentrjei del poco ver-
de a disposizione (oltre che 
della grande parte di attrezza-
ture sportive esistenti in cit
ta), operai e portuali vivono 
la loro vita di cittadini a con-
tatto di gomito con altri stra
ti sociali dando vita ad on 
processo asmatico per molti 
aspetti originaie. 

Ma Genova, esattamente co
me le altre grandi citta indu
striali, e cresciuta come un 
mostruoso guazzabuglio, >jn 
accatastarsi e arrampicarsi 
sulle colline di casermom 
scoloriti. tra viuzze di cemen 
to armato strette e sinuose co
me i «carrugi» del vecchio 
centro storico. 

Famiglie 
isolate 

E* in un ambiente di que
sto tipo, de! resto simile a cib 
che si pub vedere a Torino 
come a Napol! e Palermo, che 
si svolge una condizione uma-
na desolante in cui ciascuna 
unita familiare viene violente-
mente compressa entro le pa-
reti domesticbe, atomizzata e 
private di ogni possibile pun
to di riferimento « collettivo ». 
Eppure questa citta e ricca, 
piu di altre, di una esperien-
za associativa che risale agli 
albori del movimento operaio 
e che ha lasciato tracce consi
stent! ancora oggi nel centl-
nalo di Societa di mutuo soc-
corso che costellano i quartie
ri e le delegazlonl: da Voltrl 

a Sampierdarena a Pontedeci-
mo al centro vero e proprio. 

Ma questa esperienza, for-
matasi per rispondere a biso
gni ed esigenze diversi da 
quelle attuali delle masse Ia-
voratrici, si e rivelata insuffi-
ciente a fronteggiare l'enor-
me quantita di modificazioni 
prodotte dallo sviluppo della 
citta sotto 1'egida degli impe-
rativi capitalistic! ed e percib 
andata assumendo un caratte-
re vegetativo, 

Le diverse 
esperienze 

Quello che colpisce — e che 
deve indurre ad un serio n-
pensamento dei mod! con cui 
queste questioni sono state fi 
no ad ora affrontate dal Par
tito, dal movimento sindaca-
le e dalle organizzazioni de 
mocratiche — e perb il fatto 
che assai poco e stato fatto 
per dare forma e orientamen-
to nuovi alia indubbia ed evi-
dente crescita del bisogno di 
partecipazione delle masse la-
voratrici in forme associative 
e culturali nuove e risponden-
ti alle condizioni attuali. 

Le grandi lotte operate di 
questi anni hanno infatti, tra 
le altre cose, prodotto cultu-
ra, introdotto forme e modi 
di comportamento nuovi. ctk 
talizzato attrazioni (e anche re-
pulsloni) di determinat! grup 
pi sociali; in genere si pub di
re che abbiano sollecitato una 
presa di coscienza critica che 
si estende al di la dei confi-. 
ni della classe operaia sociolo-
gicamente intesa. In quale 
crogiolo fond ere questi feno
meni? Come consolidare e 
far crescere queste esperien
ze ancora labill? Non mi sem-
bra si possa negare che 11 sue-
cesso della nostra politica ri-
voluzionaria di creazione di 
un nuovo blocco storico di 
forze passa, per grande parte. 
attraverso la soluzione di que
ste questioni e 1'iniziativa at-
tomo ad esse. 

E" con queste premesse, per 
altro largamente problemati-
che, che si e dato awlo al la
voro per il decentramento cul
turale utUizzaado una 

rienza condotta da alcune se-
zioni del partito con gli atto-
ri del Gruppo di lavoro di 
Teatro di Roma, e iniziando 
una riflessione sulle implica-
zioni culturali e politiche che 
la generalizzazione di quella 
esperienza sarebbe stata in 
grado di produrre nella real-
ta genovese. 

Lo spettacolo teatrale « E 
se il triangolo diventa una li-
nea tu, che fai?» (realizzato 
attraverso una serie di discus-
sioni tra attori e assemblee 
di sezione. secondo un meto-
do induttivo simile a quello 
adottato da Gregoretti per il 
lungometraggio « Apollon, una 
fabbrica occupata»), si era 
ri vela to non sol tanto uno stru-
mento efficace in quanto 
« prodotto fmito ». ma anche 
e sopratutto un modo per su-
scitare energie proprio nella 
fase della sua realizzazione. 

La preniessa di questo di-
scorso consiste neH'ipotesi che 
ogni strumento culturale (non 
solo il teatro quindi) possa 
e debba essere utilizzato in 
funzione della maturazione 
delle coscienze e in modo da 
aiutare le masse lavoratrici a 
Iiberarsi dai condizionamenti 
e dai valori prodotti dall'alie-
nazione della societa borghese. 

Ma - e qui sta il punto — 
verso questi strumenti le clas-
si lavoratrici debbono essere 
poste in condizione di eserci-
tare un ruolo attivo e non 
devono restare in posizione 
passiva, di semplice consumo. 
In altri termini qualunque 
strumento si voglia offrire al
le masse lavoratrici pud es
sere realmente al loro servi
zio se riesce a coinvolgere di-
rettamente nella sua gestione. 

Non bas*a percib acconten-
tarsi di sostituire ai conte-
nuti ideologici attualmente 
prodotti degli altri contenuti 
«piu progressisti »; il proble-
ma e quello di spezzare la se-
parazione tra «specialist! », 
«tecnlci», « nrtisti» da un la-
to e consumatori del prodot
to altrui daU'altro. 

Viene cost In luce l'esigen-
za di creare degli spazi cul
turali desentrati nei quali af-
fidare la gestione delle attua
li e future atrutture culturali 

(dopo averle organizzate e 
coordinate) ai lavoratori, alle 
loro orgamzzazioni e a que-
gli « operatori culturali» in 
grado di riqualificarsi secon
do una funzione sociale inve-
ce che secondo interessi in
dividualistic!, mercantile eli-
tari. 

Che un discorso del genere 
fosse maturo per essere po
sto lo hanno dimostrato gli 
event! successivi. Altre forze 
erano gia in movimento nel
la citta su questi temi, tanto 
che. mentre i comunisti geno-
vesi davano vita ad un grup
po di lavoro sul decentramen
to culturale. i giomali cittadi
ni pubblica van o una lettera 
polemica del Consiglio di fab
brica deiritalimpianti nei con
front del Teatro stabile cit-
tadino per il tipo di politica 
culturale portata avanti negli 
ultimi tempi. Lo sviluppo del
ta polemica giornalistica ha 
permesso un chiarimento di 
posizioni ed ha contribuito a 
dare uno scossone salutare al
ia vita culturale cittadina e 
tutto lascia credere che si sia 
soltanto agli inizii. 

La politica 
dei partiti 

Dicevamo dell'esistenza di 
altre forze: anche aU'interno 
dell'Ente lirico, sulla base di 
una riflessione assolutamen 
te autonoma, emerge la neces
sita di una riforma radicale 
deU'attuale sistema classista 
ed elitario di distribuzlone-
fruizione della cultura musi-
cale. L'orchestra e il coro in-
sieme a tutto il personale del
l'Ente giungono oosl a realiz
zare. assieme ad artist! e in
terpret! di grande no me (e sul
la base di un discorso non 
puramente solidanstico ma 
che investe direttamente tut
te le questioni della gestione 
sociale della produzione cultu
rale), un concerto nella Para
gon, una fabbrica occupata or-
mai da piu di 3 mesl. 

Si splega cost che l'lnlziati-
va di dare vita, a Genova, ad 

un Comitato Unitario per il 
decentramento culturale, ab-
bia trovato una eco ed un con-
senso che. senza nessuna for-
zatura, possono essere consi-
derati straordinari. 

L'assemblea costitutiva del 
Comitato Unitario ha visto 
confluire sull'iniziativa le tre 
federazioni provinciali dei me-
talmeccanici, dieci consigli di 
fabbrica tra i quali quelli del
le piu importanti aziende a 
partecipazione statale. il PCI 
e il PSIUP. 1*MPL. il comita
to di coordinamento dei do-
polavori provinciali, l'ARCX. 
TENARS, 1*ENDAS e decine di 
associazioni ed organizzazioni 
democratiche, redazioni di ri-
viste, attori. etc., che non e 
qui possibile etencare comple-
tamente 

Certo vi e chi ha ha prefe-
rito. per ora, restare a guarda-
re; e non possiamo non doler-
cene. Ma il lavoro comincia 
adesso. II Comitato Unitario si 
e dato un programma di la
voro che comprende 1'articola-
zione della iniziativa cultura
le nella citta: nelle fabbriche 
prima di tutto, nei quartieri, 
con l'obiettivo di investire del
la questione, non appena inse-
diati, tutti i consigli di quar-
tiere e di delegazione. Ma non 
si tratta solo di questo; il pri
mo obiettivo intermedio che il 
Comitato si e posto e quello 
dello Stabile cittadino. Biso-
gna por mano alio statuto, 
cambiarlo radicalmente. tra-
sformarlo in uno strumento 
gestito socialmente e decen-
trato (le due cose vanno as
sieme altrimenti il decentra
mento diventa un trucchetto 
gattopardesco) e questo si pub 
fare subito. 

Cosl i Partiti che tacciono 
saranno presto chiamati a pro-
nunciarsi, in Comune c alia 
Provincia, sul tipo di politica 
che intendono perseguire. 

II resto. e si tratta di gran
di questioni che si estendono 
fino ai nuovi poteri che l'En-
te Regione dovra assumere an
che in questo campo. verra piii 
avanti e nella mlsura in cui 
le forze che hanno deciso di 
passare aU'azione sapranno 
creare un movimento reale at-
tomo a questi temi. 

Giulietto Chiesa 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 1 

La lapide che accogllera do-
mani le tredici vittime del-
l'« assassinio legale » di Der-
ry e una pietra miliare sul 
duro cammino della democra-
zia nelle isole britanniclie. In 
Irlanda la gente e piii che 
mai disposta a battersi fino 
in fondo per i suoi diritti ele-
mentari. In Inghilterra pre-
vale lo sgomento. ma avanza 
anche la coscienza dell'unita 
di lotta contro la repressione, 
lo sfruttamento e la disoccu
pazione sotto il regime con-
servatore. 

Dai ghetti cattolici ulsteriani 
viene l'esempio: la battaglia 
per la liberta, la dignita uma-
na e l'emancipazione sociale e 
una sola. I colpi esplosi dai 
para nella « domenica di san-
gue » sono un boomerang po
litico: stanno rimbalzando con 
una eco tremenda per il po-
tere borghese costretto a get-
tare la masehera e denudare 
il volto della violenza di sta
to. Qualcosa in profondo e 
cambiato. Lo stesso goVerno 
Heath tradisce con la sua 
cattiva coscienza l'amara con-

sapevolezza del mutamento. 
Quello che e successo lerl 

pomeriggio alia Camera dei 
Comuni ha gia fatto storia. II 
ministro degli interni Maudling 
si era alzato a dare, nel fred-
do linguaggio deU'esfablis/i-
ment, una versione dei fatti 
che assolve automaticamente 
l'esercito da qualunque re-
sponsabilita. Ad ascoltarlo, 
forzatamente ammutoliti da 
una prassi che concede alio 
speaker l'arbitrio della scel-
ta degli oratori, e'erano te-
stimoni oculari del «massa-
cro i>. 

Bernadette Devlin, domeni
ca scorsa, era a Derry. Ave-
va vissuto e sofferto. come 
migliaia di altri cittadini, la 
terribile mezz'ora di fuoco, il 
bestiale tiro a segno dei due-
cento « berretti rossi » alle-
nati da una lunga pratica co-
loniale a cogliere i propri 
bersagli vivi contro le folle 
africane, i disoccupati di 
Aden, i partigiani della Male-
sia. Adesso la loro « giungla » 
e il nord Irlanda e la tattica 
dell'intervento indiscriminato, 
1'assalto di sorpresa, e rima-
sta inalterata. Sono entrati in 
azione ad un momento prede-
terminato dai comandanti. 

Sul palco improvvisato 
il « nemico numero uno » 

La folia aveva gia voltato 
le spalle ai militari e si era 
radunata attorno al camion 
che serviva da piattaforma 
per gli oratori sulla piazza 
sterrata che immette a « Der
ry Libera ». II comizio era ap
pena cominciato. Dopo poche 
parole di introduzione un rap-
presentante del movimento 
per i diritti civili aveva ce-
duto il microfono alia Devlin. 
La ragazza ha avuto il tempo 
di impostare la prima frase, 
ma l'ha dovuta subito inter-
rompere col grido: «Buttate-
vi a terra > perche i proietti-
li stavano gia fischiando nel-
l'aria. Attorno a lei e'erano 
esponenti della comunita lo
cale. e'era l'ottuagenario lord 
Brockway, laburista e vetera-
no del movimento pacifista, 
e'era Ton. Frank McManus 
compagno di lotta e amico 
di Bernadette. 

E' McManus che ha cate-
goricamente avanzato l'ipote
si di un deliberato tentativo 
da parte dei militari di far 
fuori quella che da anni la 
propaganda dei conservatori 
ambiguamente presenta, da 
un lato. come una Giovanna 
in cerca di miglior cau
sa e, dall' altro, come una 
voce isterica della c teppa-
glia > irlandese. Non v'e al-
cun dubbio che i < diavoli ros
si > dell'ex impero hanno mi-
rato direttamente al palco im
provvisato su cui un attimo 
prima emergeva la esile figu-
ra del < nemico numero uno >. 

La Devlin era venuta ieri a 
Londra a fare una relazione 
di prima mano al parlamen-
to. Ma le sue richieste di par-
lare erano state ignorate. La 
maggioranza governativa non 
era interessata ad ascoltar-
la. Allora, dopo che le era 
state ripetutamente impedito 
di esercitare le sue preroga
tive costituzionali. Bernadet
te e scattata. Ha interrotto 

Maudling chiamandolo bugiar-
do. ipocrita. assassino. Poi e 
scesa velocemente dai banchi 
dell'opposizione ed ha affron-
tato il suo interlocutore nel-
l'unico modo che le era con-
cesso: un metro e 60 di pas-
sione politica e di sincerita 
irlandese scatenati in un ba-
leno contro la corpulenta in-
differenza di un ministro che 
credeva di aver chiuso la que
stione dietro il comodo para-
vento del protocollo parla-
mentare. 

Oggi alcuni giomali hanno 
fatto i titoli sul « gatto selvag-
gio in parlamento ». La Came
ra dei Comuni non ha mai vi
sto niente di simile. Non vi so
no precedent!* se si eccettua il 
libro che si dice fosse stato 
scagliato dal vecchio Churchill 
contro i banchi laburisti o il 
pugno sferrato in un'altra oc 
casione dalla formidabile Bes
sie Braddock contro un awer-
sario conservatore. 

Le cose sono cambiate anche 
ai Comuni: per una volta il 
convenzionale minuetto della 
retorica e stato infranto da 
quella che la Devlin stessa ha 
definito — ad incidente chiuso 
— come « una semplice prote-
sta proletaria, un atto simbo-
lico a nome di un popolo che 
piange i suoi caduti >. 

Bernadette e stata applaudi-
ta solo da una ristretta mino 
ranza di colleghi: una prova di 
solidarieta significativa anche 
essa, perche ha riportato dopo 
decenni i sentimenti della mag
gioranza del paese in una Ca
mera atrofizzata dal cerimo-
niale e dalla rispettabilita del-
l'equilibrio bipartitico. I con
servatori hanno protestato vi-
vacemente ma non hanno osa-
to reagire: la Devlin, dopo una 
breve uscita. e rientrata nella 
sala ed oggi sedeva, impunita. 
al suo posto consueto durante 
il dibattito di emergenza sulla 
situazione neH'Ulster. 

Nuova partecipazione 
alia « questione Irlanda » 

A poche ore di distanza dal 
clamoroso episodio la giovane 
rappresentante del socialismo 
irlandese era di nuovo in azio
ne con la parola ad una indi-
menticabile riunione nel quar-
tiere londinese di Kammer
smith. Migliaia di persone la 
hanno ascoitata, altre centi-
naia hanno dovuto accontentar-
si di attendere fuori dei loca-
li gremiti di pubblico sotto-
Iineando i] suo passaggio con 
frasi come « Gliele hai suona-
te bene », Brava, la tirata di 
capelli s'd fatta sentire >. 

Raramente la pigra e gri-
gia Londra, dove ogni eco di 
lotta giunge distorta e attutita 
dal filtro della convenzione po
litica, ha potuto sperimentare 
come in queste ore tanta par
tecipazione attorno alia que
stione irlandese. E' questo il 
risultato primo della scellera-
ta prova di forza che la mio
pia de\Vestablishment ha pro-
vocato solo a suo danno. Le in-
telligenze si stanno svegliando. 
Due giorni fa a Derry e ac-
caduto qualcosa di traumatico. 
La mazzata che era intesa a 
fiaccare la resistenza ha in-
vece dato vigore alia determi-
nazione delle vittime della vio
lenza armata. E' merito di 
Bernadette, fra l'altro, aveme 
trasferito il contraccolpo sim-
bolico nel cuore delle istitu-
zioni portandolo con un im-
pulso irrefrenabile in seno al
ia « Madre del Parlamento >. 

Lo choc morale deU'eccidio 
sta aprendo gli occhi a molti 
anche in Inghiltena. Siamo 
alle soglie di una maturaao-

ne politica che supera le bar-
riere della tradizionale « pace 
sociale >. che abbatte le porte 
dei van ghetti in cui il siste
ma ha chiuso e isolato cosi a 
lungo questo o quel settore del
la classe operaia. 

La lotta nel nord Irlanda non 
e piu isolata. E' il sud stesso 
che reagisce ora con l'ammo-
nimento delle sue avanguardie 
militanti contro i possibili ce-
dimenti dei < tones repubbli-
cani di Dublino>: il govemo 
Lynch e costretto ad appoggia-
re piu seriamente la lotta per 
il riscatto dei superfruttati e 
dei discriminati nellTJlster. E' 
1'Inghilterra che comincia a 
reagire a diversi livelli. 

Proprio ieri il sindaco di 
Birmingham ha annullato un 
suo progettato viaggio a Bel
fast dove avrebbe dovuto vi-
sitare alcuni reparti di trup-
pa: fino all'ultimo giomo — 
ha detto il sindaco — ho ere-
duto nel buon comportamento 
dei nostri soldati. Oggi la mia 
simpatia non pud che andare 
agli irlandesi. Quanto 6 awe-
nuto pud solo ispirare il disgu-
sto. Niente sarebbe successo a 
Derry domenica scorsa se i 
para non fossero intervenuti. 

La « pace » ha i suoi limi-
ti e non a caso 6 stata infran-
ta ancora una volta dai proiet-
tili militari. La tregua politi
ca, il distacco delle buone ma-
niere, i distinguo diplomatici 
stanno anch'essi esaurendo il 
loro potere di freno. 

Antonio Bronda 
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