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Uno strumento importante di 

raccordo col potere politico 

La polizia 
giudiziaria 

Bisogna battere le forze che vogliono impedirle di 
funzionare secondo i l ruo lo che la Costituzione le 
assegna — La campagna forcaiola della desfra 
che punfa sui criminal per mirare ai lavoratori 

Se domandate a un ben-
pensante che cosa e l'ordt-
ne pubblico vi rispondera 
— e scritto del resto nei 
manuali di diritto — che e 
il buon assetto e il rcQolare 
andamento del vivere civi
le citi }a riscontro nella col-
letlivita il senso della sicu-
rezza. Persona meglio infor-
niata potrebbe aggiungere 
che al mantenimento di que-
st'ordine veglia la polizia, 
per dirla con il linguaggio 
della legge di pubblica si-
curezza del tempo fascista, 
in vigore ancora oggi. 

La polizia svolge due di-
stinte attivita, amministra-
tiva e giudiziaria. A monte, 
quasi premessa al loro svi-
luppo, si colloca nel nostro 
ordinamento l'attivita di po
lizia di sicurezza; come dire 
che un agente non puo 
istruire una pratica di pas-
saporto o contestare una 
contravvenzione al codice 
della strada se la vita intor-
no non scorre tranquilla, 
insomnia se non c'e ordine. 
Prima di ogni cosa il rego-
lare andamento del vivere 
civile. Ma qui bisogna in-
tendersi. Gli operai delle 
fabbriche romane occupate, 
prima di Natale, innalzano, 
autorizzati dal Comune, una 
tenda in piazza di Spagna e 
vengono caricati dalla poli
zia; eppure esercitano un 
diritto costituzionale, com-
piono un atto di civile con-
vivenza. Come gli operai 
della « Farfisa » e i sindaca-
listi, colpiti dai poliziotti 
l'altro giorno davanti alia 
prefettura di Ancona. E' in-
dubbiamente per questi e 
per tanti altri, e ben piu 
gravi, esempi che Tunica po
lizia che l'italiano medio co-
nosce e appunto quella di 
sicurezza, la celere come di
ce la gente (la quale pensa 
subito a manganelli e bom-
be lacrimogene). Chi sa, al 
di fuori dei tecnici, che esi-
ste la - polizia giudiziaria? 
Forse il piu delle volte di 
essa non si accorgono nem-
meno coloro che ne sono in-
terrogati. 
• Secondo la Costituzione 

«Pautorita giudiziaria di
spone direttamente della po
lizia giudiziaria». In ogni 
Corte d'Appello, Tribunale o 
Pretura 1'ufficiale di polizia 
giudiziaria • piu elevato in 
grado e responsabile verso 
il procuratore generale, il 
procuratore della Repubbli-
ca, il pretore, dell'opera de-
gli ufficiali e agenti da lui 
dipendenti. 

Tutti gli organi di polizia 
dipendono, perd, dal mini-
stero dell'Interno: non e dif
ficile comprendere come le 
due anime, per cosi dire, del 
poliziotto finiscano per es-
sere imprigionate nello stes-
so corpo, in una unica divi-
sa. E allora quale garanzia 
effettiva lo assiste quando 
inizia una indagine che puo 
condurlo alia denuncia, po-
niamo, di un uomo del pote
re, di quel potere dal quale 
egli stesso in ultima analisi 
dipende? L'ufficiale o l'agen-
te di polizia giudiziaria col-
labora con il giudice ma de-
ve sempre obbedienza di ti-
po militare (quella delle 
stellette per intenderct) ai 
•uoi veri superiori. 

Non vogliamo generalizza-
re. Chiediamo soltanto se 
non e capitato, almeno una 
volta nella vita, a magistrati 
e awocati di vasta esperien-
za di imbattersi in episodi 
del genere e di conservarne 
11 -segreto. Basta 1'onesta 
personate a questo punto? 
No di certo, come non basta 
per quei giudici che preten-
dono di risolvere con essa 
conflitti piu grand! di essa. 
Anche qui, come in ogni 
problema di fondo, bisogna 
andare alia radice, al nodo 
politico. 

E' poca cosa che l'ufficia
le o 1'agente di polizia giu
diziaria non possa esscre al-
lontanato dalla sede o pri
vate dcll'esercizio delle fun-
zioni senza il consenso del 
procuratore generale. II 
quale, di fronte ad asserite 
esigenze del servizio, se pro
prio ha voglia di fare pole-
mica, potra al massimo 
obiettare che c'e in corso 
una inchiesta delicata e che 
i opportuno (non certo in-
dispensabilc) sia condotta a 
termine — mese piu, mese 
meno — dallo stesso ufficia-
le. Del resto il canale della 
polizia giudiziaria e stru
mento, troppo importante, 
di raccordo con il potere po
litico perche un nrocurato-
re lo lasci tanto facilmente 
Innuinare da nnlintrsi. Chi 
non ricorda le due circolari 
Calamari (sequcstro di 

' stampati distribuiti dinanzi 
. alio scuole) - inviate ai co-
- fnandi di polizia giudiziaria 
* della Toscana e, daU'arma 
, dei carabinieri. ritrasmesse 

• tutti i comandi periferici 
4M paese? Due giovanl del

la FGCI finirono appunto 
denunziati al pretore di Re-
canati dai carabinieri di 
quella citta, in servizio d'or-
dine . pubblico; le circolari, 
in copia, furono allegate al 
rapporto (il processo e di
nanzi alia Corte Costituzio
nale, rimessovi dallo stesso 
pretore). 

Questo stato di cose si sin-
tetizza nel processo di poli
zia. C'e voluto il tragico vo-
lo di Pinelli giii dal quarto 
piano della questura mila-
nese per garantire la pre-
senza del difensore all'inter-
rogatorio in caserma o in 
commissariato, come noi co-
munisti avevamo proposto 
per anni di fronte all'ostina-
to rifiuto della maggioran-
za di centro-sinistra. Ma que
sto e un aspetto e nemmeno 
il principale; resta il proble
ma di fondo, quello del mo
menta in cui nasce, in cui 
puo nascere, il processo. 

Altro che protestare, co
me fanno taluni funzionari 
di polizia, contro le poche 
leggi sui diritti della dife-
sa per giustificare i gravi ri-
tardi nella lotta contro la 
criminalita e alimentare la 
campagna forcaiola della de-
stra (che punta sui crimi-
nali per mirare ai lavorato
ri). E' mai possibile che con 
88 mila guardie di PS, 90 
mila carabinieri e 40 mila 
guardie di finanza dobbia-
mo registrare il primato dei 
delitti non scoperti? E* pos
sibile; e un problema di at-
trezzature riconducibile an
che al tipo di politica della 
spesa portata avanti nel no
stro paese. Nella previsione 
del ministero dell'Interno 
per il 1972 c'e un capitolo 
(« spese per la lotta alia de-
linquenza organizzata ed al-
tre ») che impegna 600 mi-
lioni, comprendendovi anche 
le « spese confidenziali per 
la prevenzione e repressio-
ne dei reati ». Di fronte alia 
moderna organizzazione ma-
nageriale del crimine, ai kil
lers che viaggiano in jet, si 
va ancora avanti con l'otto-
centesco (e disgustoso) si-
stema del « confidente ». Ma 
quando si tratta di operai e 
studenti in lotta scattano i 
piu moderni strumenti di 
controllo e di repressione. 

Bisogna battere le forze 
che vogliono impedire alia 
polizia giudiziaria di fun
zionare, di aoouisire la di-
mensione che la Costituzio
ne le assegna. II problema 
si lega a quello della strut-
tura autoritaria degli uffici 
del pubblico ministero, del
la * pericolosa ed incontrol-
lata concentrazione di pote-
ri » (sono parole di « Magi-
stratiira democratica ») nel-
le mani dei procuratori ge-
nerali. Va risolto, quindi, di 
pari passo con ia riforma 
dell'ordinamento giudiziario, 
con la necessita di attribuire 
al pubblico ministero il pro-
filo costituzionale di organo 
di accusa e di richiesta, nel
la configurazione personale 
e non gerarchica delle sue 
funzioni, congiunta alia af-
fermazione della sua respon-
sabilita di fronte alle istan-
ze democratiche del paese. 

G. Filippo Benedetti 

A CINQUANT'ANNI DALLA MORTE DEL GRANDE SCRITTORE 

Reattore 
sotterraneo 
per 1'aria 

pnlita 
MOSCA. 18 , 

L'aria pulita nclle citta e 
i procedimenti adatti a neu-
tralizzare gli scanchi indu
strial! sono oggi il sogno de
gli specialist! di tutto il mon-
do. Molto allettante in que
sto senso e il progetto del-

'l'ing. A. Xagomi e del prof. 
E. Miroshnicenko di Zaporo-
zhe. Tutti i residuati della 
produztone debbono esse-
re trasformati in prodotti uti-
li: questo e il loro concetto. 
In altri termini, si tratta di 
apprestare un ciclo produt-
tivo chiuso. 

Secondo gli auton del pro
getto. tutta la polverc. il gas 
e i rifiuti liquid! debbono 
confluire in un reattore sot
terraneo in cui si ncutraliz-
zano e perdono la loro tossi-
cita. Buona parte deH'acqua 
potra essere reimmessa nel
la produzione. mentre i resi-
dui serviranno a fabbricare 
matcnali da costruzione c 
concimi. L'aria depurata che 
esce dal reattore alia tern-
pcratura di circa 40° potra 
scrvire a riscaldarc la serra. 

II Comitato per la scienza 
e la tecnica dcll'URSS ha 
incaricato il Consiglio dei 
ministri della RSS doH'Ucrai-
na di affidare agli organismi 
competenti lo studio degli 
aspctti tecnici ed cconomici 
deU'originale impianto. 

Una fama che ha avuto vicende avventurose - Dagli equivoci di Croce alle tesi di Luigi Russo - Connessione orga-
nica con la cultura borghese e realismo critico - I risultati dell'indagine marxista - Significato del «verismo» 

Giovanni Verga era, come e nolo, un appassionato di fotografia. Con la macchina fotografica ha documentato il lavoro dei contadini e dei pescatori siciliani e la vita delle famiglie 
borghesi dell'isola. Ecco due celebri immagini scatlate dallo scrittore. A sinistra, campieri e massari di VizzinL A destra, I'arrivo del fratello di Verga, con la moglie, nella casa di campagna 

Nell'anno 1894 il letterato 
napoletano Eduardo Boutet 
apri una violenta polemica 
contro i narratori veristi, cioe 
anzitutto Giovanni Verga. 
« Tristi casi » accadevano al
lora in Sicilia: era il tem
po delle grandi agitazioni so-
ciali promosse dai Fasci dei 
Lavoratori, che il primo mini-
stro Crespi si applicava a re-
primere sanguinosamente. La 
opinione pubblica era scossa; 
e. almeno nella sua parte piu 
consapevole, si interrogava 
sulle ragioni non solo prossi-
me ma remote che avevano 
fatto esplodere la protesta. I 
tumulti siciliani rivelavano 
una realta che molti avevano 
sino allora preferito ignorare. 
Ma cosa avevano compiuto i 
letterati, gli intellettuali, per 
farla conoscere? L'accusa del 
Boutet ai veristi e appunto 
questa: di c vivere insensibili 
del loro tempo, senza veder-
ne e sentirne le angosce e 
le convulsioni >. cioe senza in-
tendere c quale fosse il mar-
tirio precisamente dei con
tadini, proprio di quelli che 
fornivano il modello di tutte 
le Cavallerie rusticane del ge
nere >. Tutti potevano ora con-
statare come la < Sicilia ve
ra > fosse ben diversa da quel
la rappresentata nelle novelle 
e nei romanzi veristi. 

Nella sua perentorieta, que
sta requisitoria ha un asPetto 
evidentemente ingiusto. anzi 
perfino paradossale. Tuttavia 
si tratta di un punto di rife-
rimento utile ancora oggi per 
chi a cinquanta anni dalla 
morte di Verga, voglia inten-
dere U significato della sua 
opera. In questo mezzo secolo 
la fama dello scrittore ha 
avuto infatti vicende avven
turose. II primo e il piu pe-
sante degli equivoci attraver-
so i quali e passata avvenne 
su responsabilita diretta di 
Benedetto Croce: consiste nel 
riportare tutto il Verga al-
l'ambito della Ietteratura urn-
bertina. quindi della tradizio-
ne liberalborghese. contrappo-
nendolo alle inquietudini torbi-
de del Pascoli e del D'Annun-
zio. '• ' 

L'operazione testimonia Tin-
telligente spregiudicatezza del 
Croce critico militante; appli-
cando il criterio idealistico 
della distinzione fra poesia e 
non poesia, egh negava ogni 
interesse alle teorie veristiche 
quindi alia ideologia verghia-
na, per esaltare l'arte dello 
scrittore non nel suo realismo 
ma nella sua liricita scontro 
samente desolata. II canone 
della impersonalita. Ia ricer-
ca del < documento umano » e 
le altre parole d'ordine che i 
veristi derivavano dallo scien-
tismo positivista era no solo 
degli strumenti utili per un 
autocontrollo espressivo: per 
respingere i cedimenti all'ef-
fusione sentimentale romanti-
ca e recuperare la decorosa 
compostezza formale dei clas
sic!. H Verga diveniva cos) 
un esempio di salute artisti-
ca. e di vigore morale. 

La interpretazione crociana 
venne ripresa da Luigi Rus
so. che ne arricchi e spostd 
i termini sino al limite del-
I'eterodossia idealistica. II 
merito essenziale del Verga, 
era indicato nella scoperta 
Ietteraria dei « primitivi ». de
gli « umili >. sulla scorta di 
una religiosita laica, un « cri-
stianesimo senza Cristo > che 
ha come nucleo attivo il senso 
di una partecipazione solida-
le del singolo al destino co
mune. Contro le offese e le 

sconfitte che la vita reca in-
distintamente ad ognuno, il so
lo mezzo di difesa, se non di-
rivalsa. e costituito dalla fe-
delta alle proprie origini, nel 
culto appassionato di quei va-
lori domestici ai quali la ci-
vilta borghese non presta piu 
fede. Cosi il Verga appare lo 
energico prosecutore della le-
zione di realismo impartita 
dal Manzoni, ma nello stesso 
tempo il cantore nostalgico di 
una autenticita umana che ha 
la sua sede mitica nel popolo 
contadino. 

Occorsero alcuni decenni 
perche queste tesi venissero 
infirmate. II nuovo tempo del
la critica verghiana si colle-
ga infatti al rinnovamento ge
nerale della nostra cultura av-
venuto con la caduta del fa-
scismo e l'instaurazione della 
democrazia repubblicana. -

La Ietteratura 
ermetica 

Nel clima delle esperienze 
neorealistiche il nome di Ver
ga divenne un punto di riferi-
mento emblematico per la 
battaglia contro l'intellettuali-
smo rarefatto della Ietteratu
ra ermetica. Occorreva par-
lar chiaro e parlar concreto, 
mordere sull'attualita. impe-
gnarsi in un discorso nutrito 
di ragioni civili e sociali: e 
tali appunto erano i propo
siti secondo cui si era svi-
luppata l'arte verghiana. In 
questo tentativo di raccordo 
fra neoreab'smo e verismo an-
dava perd perduto il fulcro 
primario della attivita del nar-
ratore siciliano: il principio 

deH'impersonalita. che pur con 
il suo equivoco scientismo 
aveva costituito una garanzia 
pfficace contro i rischi del 

,patetismo populista. In effetti 
i neorealisti, non appoggian-
dosi a un principio ideologico 
piu avanzato ma altrettanto 
coerente. diedero sovente una 

' connotazione di accoramento 
umanitario piuttosto che di 
criticismo rigoroso alle loro 
cronache di vita quotidiana: 
anche se cid non escludeva 
l'impulso dinamico di una de
mocratica volonta di raggiun-
gere gli strati piu ampi di let-
tori, laddove la narrativa ve-
rista aveva i suoi destinata-
ri solo nella cerchia delle eli
tes intellettuali. 

D'altronde in quegli stessi 
anni del dopoguerra prese av-
vio una vera e propria revi-
sione critica del caso Verga. 
mossa dall'intenzione di por-
re a fuoco storicamente gli at-
teggiamenti e la posizione del
lo scrittore nel suo tempo. 
A questo scopo occorreva an
zitutto distinguere tra il con-
tenuto sociale dell'opera ver
ghiana e il progetto ideologi
co in rapporto al quale que
sta materia veniva plasmata. 
Cosi Natalino Sapegno pote 
parlare di un Verga che ade-
riva con animo di conserva-
tore illuminato alia stanchez-
za rassegnata delle plebi di 
cui illustrava la miseria se-
colare; mentre Gaetano Trom-
batore riporto la perplessita 
contristata dell'arte verghia
na alia delusione per i limi-
ti e le insufficienze del pro
cesso unitario. specie nel Mez-
zogiorno, e di riscontro alia 
sfiducia nella iniziativa auto-
noma di altre forze sociali, 
che non fossero quelle della 

borghesia nazionale. Negli an
ni Sessanta l'indagine della 
ideologia verghiana compi poi 
un ulteriore passo' in avanti 
con Vitilio Masiello, che ne 
ricostrui puntualmente 1'irre-
solubile dilemmaticita inter
na: da un lato la polemica 
contro la disumanizzazione dei 
rapporti etici e civili indotta 
dal nascente capitalismo urba-
no; dall'altro la consapevolez-
za della inutilita di vagheg-
giare un ritorno alle forn^e ar-
caiche di civilta contadina. 

II dialogo 
con il pubblico 

Con questi risultati, la criti
ca orientata verso lo stori-
cismo marxista aveva rag-
giunto alcuni punti fermi nel
la interpretazione verghiana. 
Piu discutibili. nella loro ra-
dicale unilateralita. appaiono 
le tesi avanzate recentemen-
te da alcuni altri critici, di 
formazione neomarxista. Al
berto Asor Rosa e Romano 
Luperini tendono a indicare 
nel Verga un antagonista as-
soluto della civilta borghese. 
esaltando il suo rifiuto del 
pietismo consolatorio, ' degli 
spirit! umanitari, infine del-
Vescamotage riformistico con 
cui le classi dirigenti post-
unitarie cercavano di blandire, 
senza risolverle, le contrad-
diztoni di sviluppo del nuovo 
Stato. II pessimismo verghia-
no darebbe dunque testimo-
nianza eroica di una volonta 
di negazione che sconta in se 
il suo limite autodistruttivo. 
ma alia quale va riconosciu-
to il merito di porre a nudo 

la sostanza intrinsecamente 
mistificatoria di un regime so
ciale fondato sulla menzogna. 

La fortuna del Verga ha 
seguito dunque una parabola 
davvero singolare: da un capo 
chi ne sottolineava il rappor
to di connessione organica con 
la cultura borghese. dall'al
tro chi da un rilievo esclusi-
vo al carattere antiborghese 
del suo realismo critico. In 
realta entrambi questi atteg-
giamenti convivono nello 
scrittore. Per chiarirne me-
glio il nesso dialettico. occor-
re chiedersi quale tipo di dia
logo egli intendesse promuo-
vere con i lettori del suo tem
po. La risposta e che il Ver
ga mirava a contribuire alia 
rigenerazione morale e civile 
del pubblico borghese, propo-
nendogli a modello umano i 
contadini. i pescatori siciliani 
in quanto strenuamente fede-
U a un valore primario. senza 
di cui ogni collettivita e con-
dannata alia decadenza: la 
fede nel lavoro. La vera sco
perta del Verga non 6 tanto 
quella del popolo. quanto piut
tosto della condizione esisten-
ziale dei lavoratori subalter-
ni. La dignita dei personaggi 
narrativi e tutta affidata al 
loro impegno nel contrastare 
il destino con una fatica sen
za soste. pur nell'ambito dei 
duri rapporti economici che li 
vincolano. 

II lavoro assume dunque il 
ruolo di valore primario nel
la vita di tutti. Le conseguen-
ze che il romanziere trae da 
questo riconoscimento si svol-
gono perd su una linea non 
di adesione attiva alia spinta 
verso il futuro incarnata dal
le masse lavoratrici. ma di un 
sempre piu desolato scettici-

smo universale. E* vero infat
ti che attraverso la sua la-
boriosita l'uomo edifica il pro-
gresso; ma gli sforzi del sin
golo individuo in tanto saran-
no fruttuosi per lui in quanto 
risponderanno a un criterio di 
tornaconto personale, che lo 
porti a emergere sui suoi si-
mili. II cammino della civilta 
si realizza quindi attraverso lo 
sfruttamento dei deboli da 
parte dei piu forti. e la su-
bordinazione degli affetti di-
sinteressati ai calcoli della ra-
gione utilitaria. L7iomo oeco-
nomicus accresce via via il 
suo potere a scapito dell'au-
tentico patrimonio umano che 
ognuno reca in se. E nella 
misura in cui il desiderio di 
possesso, di dominio, di c ro-
ba > porta a rinnegare (oggi 
diremmo alienare) la propria 
potenzialita sentimentale, il 
lavoro stesso diviene una pas-
sione cieca, senza scopo. 

La polemica 
che si spegne 
Cosi il Verga radiografava 

la crisi deH'individualismo 
plutocratico ' borghese; ma 
nello svolgimento dell'analisi 
poneva sotto accusa. al di la 
del meccanismo sociale capi-
talistico. Ia natura umana, 
etema e immodificabile. Con 
ci6 egli si precludeva la via 
a quella stessa volonta pole
mica di provocare un risve-
glio d'energie fra i suoi letto
ri. da cui aveva preso le mos-
se. Nel sormontare del pessi
mismo, anche il compianto 
elegiaco sulle vittime che la 
societa, cioe l'esistenza, sa-

Una lettera della Lega delle Cooperative 

LO SCONTRO PER LA CASA 
Riceviamo e pubblichia-

mo questa lettera della Le-
• ga delle Cooperative. Essa 

/a seguito all'articolo del 
compagno Edoardo Salza-
no pubblicato lunedi 14 
febbraio. 

Caro Direttore. 
in " relazione all'articolo 

« Scontro per la casa » appar-
so su «l'UnHa» di lunedi 14 
cm., a firma Edoardo Salza-
no, la Lega Nazionale delle 
Cooperative dichiara total-
mente priva di verita l'aifer-
mazione che essa, in qualsia-
si forma e con qualsiasi or 
ganismo o strumento. faccia 
parte, abbia fatto parte o In-
tenda fare parte della socie
ta SICIR e dell'iniziativa per 
la cosiddetta • citta nolanas. 

A questo proposito e neces-
sario affermare che su pro
blem! di tale rilevanza, che 
riguardano una . importante 
componente del movimento 
democratico. sarebbe stato in-
dispensabile che si fossero re-
peri te informazioni dirette o 
che per lo meno si fosse sta-
ti a conoscenza dei documen-
ti e delle prese di posizione 
ufficiali. dalle quali emerge 
chiaramente la posizione di 
condanna dei contenuti e del 
modi attraverso I quali e sta-
ta proposta l'iniziativa della 
SICIR. 

E' vero, lnvece, che la Le
gs, e in particolare la Feder-
coop dl Napoll, lnsieme con 
la Confederazlone Coopera-
tire IUliane, ha promouo la 

societa SO.P.E.CCX)P. unita-
mente con una societa a par
tecipazione statale. « Bonifi-
ca». In tale societa il Movi
mento cooperativo detiene 
1'80% del capitate e in tale 
proporzione partecipa agli or
gani decisionali della socie
ta stessa ed alia conseguente 
attivita. 

La societa in questione si 
propone di intervenire, con 
una iniziativa su vasta scala, 
non in un qualsivoglia «sl-
stema urbano > bensl per con
tribuire. facendo salve tutte le 
prerogative deiramministra-
zione comunale, alia progetta-
zione. costruzione e gestione 
cooperativa di un quartiere 
con Iarga, ma non esclusiva, 
partecipazione degli operai e 
dei tecnici dell'AIfa Sud nel
la zona di Ponticelli, rientran-
te in un piano zonale della 
167 del Comune di Napoli. 
. Con l'iniziativa di < Ponti
celli » la Ijega delle Coopera
tive ha inteso conseguire due 
importanti obiettivi • politicl: 
da un lato proporre una rea-
le altemativa alia c citta no-
lana ». cosi come prevista dal
la SICIR; dallaltra bloccare 
un tentativo gia in atto da 
parte delle forze speculative 
della citta di Napoli dl impa-
dronirsi. per gestirle nei pro-
prl interessi, delle aree com-
prese nel piano dl Ponticelli, 
cioe di circa la meta deU'lnte-
ro piano 167 di Napoli. 

Per quanto riguarda pol II 
documento della vFondazlone 
AgnelU ». clUto daU'arUooUAU 

delal'Unitas, la Lega Nazio
nale delle Cooperative non ha 
partecipato alia sua formula-
zione ne ha delegato a parte-
ciparvi alcun proprio dingen-
te o collaboratore. 

Tutti coloro che hanno col-
laborato al documento sud-
detto — indipendentemente 
da ogni giudizio di merito sui 
medesimo — lo hanno fatto 
a titolo personale ed assu 
mendosi direttamente la re
sponsabilita delle tesi ivi e-
spresse. 

Inoltre. la Lega riafferma 
quanto segue: essa non ha mai 
avallato l'idea dei « sistemi ur
ban! » proposti dall'on Colom
bo. Anzi ha tenacemente ope-
rato per l'espansione dell'edi-
Iizia pubblica, il controllo 
pubblico del territorio, lo 
stroncamento della rendita 
fondiaria ed edilizia. l'autoge-
stione degli utenti, insomma 
per un sistema nettamente in-
compatibile con ipotesi di 
quel genere. 

La Lega Nazionale ' delle 
Cooperative sostiene, in ac-
cordo con le forze politiche de
mocratiche e con i sindacati, 
che le aziende pubbliche e a 
partecipazione statale debbo
no svolgere una funzione im
portante per qualificare il pro
cesso dl ristrutturazione che 
investe il settore edilizio in 
Italia. In questo senso 11 Mo
vimento cooperativo ha e-
spresso chiaramente l'esigen-
za di ricercare un rapporto 
con queste aziende, rapporto 
che tende ad Incldere neUe 

loro scelte politiche, modifi-
candole ed orientandole, co
si da accentuarne la funzio
ne pubblicistica e di stru
mento di attuazione della pro-
grammazione cconomlca. 

Per quanto riguarda. In ge
nerale, le Intenzioni delle 
grandi Imprese private di pro-
porsi come strumenti di co
struzione su vasta scala di 
quartieri e parti di citta, spe-
cialmente nel Mezzogiorno, sia 
in propr:o che in collabora 
zione con le aziende a Par
tecipazione statale, la Lega e 
la sua Associazione per le coo
perative di Abitazione (A.N. 
CAb.) hanno costantemente 
ed esplicitamente combattuto 
tali tesi e le premesse ed im-
plicazioni che vi si connetto-
no, sostenendo invece la ne
cessita di creare e valorizza-
re strumenti pubblici efficien-
ti, come dovrebbero essere I 
futuri IACP, regionalizzati, de-
mocratizzati e ristrutturati. e, 
secondo libere scelte degli 
utenti, le strutture cooperati
ve, che noi consideriamo l'al-
temativa piu valida per la ge
stione del territorio e per la 
progressiva realizzazione del 
principio della abitazione co
me servizio sociale, con la di
retta partecipazione degli in-
teressati, con Vautogestione. 

Occorre aggiungere che la 
nostra battaglia, d'intesa con 
I Sindacati, b intesa a pro-
muovere soprattutto grandi 
cooperative a larga base po-
polare, prloritariamente a 
propr'eta lndivisa, delle qua

li sosteniamo da divers! an
ni l'opportunita in relazione 
alia loro funzione sociale. Es
se, a loro volta, sono integra
te in consorzi di adeguate di
mension! e dirette responsa-
bilmente da strutture pol it i-
co-sindacali local! e nazionali. 

Tali tesi sono state ripetu-
tamente espresse e svolte !n 
una lunga serie di documen-
tl ufficiali e res! pubblici che. 
evidentemente, sono I soli che 
contano ai fini di valutare gli 
orientamentl di una Organiz
zazione e le sue scelte. oltre-
che l'attivita nazionale e loca
le del Movimento. L'ultima 
pubblica occasione in cui so
no state ribadite le posizioni 
della Lega e stato il Conve-
gno nazionale per la Coopera-
zione nel Mezzogiorno. tenuto-
si alia Pi era di Roma il 27, 
28 e 29 gennalo scorso. come 
risulta dalla relazione Intro-
duttiva, da vari interventi e 
dalle conclusioni del Presl-
dente della Lega, 

Restiamo a disposizlone de-
«1'Unita » e del compagno Sal-
zano per qualsiasi ulteriore dl-
battito. . 

Ringraziamenti e cordial! 
saluti. 

La Presidenza 
della Lega Nazionale 

delle Cooperative e Mutue 
La Presidenza 

dell'Associazione Nazionale 
delle Cooperative di Abitazione 

crifica nel suo progredire tro-
vava sempre minor spazio. 
Siamo tutti nella stessa trap-
pola: non ci sono vincitori. 
Come e vano cercar di uscir-
ne. cosi e anche superfluo 
rappresentarla letterariamen-
te. E il Verga infatti lascio 
cadere la penna. votandosi al 
silenzio. 
• Dal punto di vista storico, 
l'interesse dell'opera verghia
na consiste nell'intensita con 
cui 1'autore dei Malavoglia e 
del Mastro don Gesualdo visse 
sino in fondo la contraddizio-
ne generale degli intellettuali 
formatosi nel periodo culmi-
nante del Risorgimento. La lo
ro classe d'appartenenza, 
giunta alia vittoria con la co
stituzione dello Stato unitario, 
appariva incapace di confer-
mare la propria egemonia in-
terpretando e assimilando le 
esigenze delle classi subalter-
ne. D'altra parte un ritorno 
reazionario al passato non po-
teva ancora prendere corpo. 
giacche avrebbe implicato un 
revocare in dubbio il signifi
cato dell'opera appena com-
piuta. Non restava che con-
sumarsi nell'angoscia del pre-
sente, scontando stoicamente 
la propria irresolutezza. 

Le premesse oggettivistiche 
del verismo verghiano celano 
uno stato d'animo che prelu
de per chiari segni all'irran'o-
nalismo decadente. La singo-
larita dell'esperienza stilisti-
ca compiuta dallo scrittore si 
inquadra in questa prospetti-
va. Critici come Spitzer e De-
voto hanno sottolineato l'anti-
letterarieta letteratissima del 
linguaggio creato dal Verga, 
utilizzando i moduli dialettali 
sicib'ani non nel lessico ma 
nella sintassi: l'obbiettivo era 
di distruggere il fraseggiato 
retorico, ma in nome di una 
espressivita insofferente degli 
obblighi di chiarezza comuni-
cativa: come gia s'e detto, la 
rappresentazione di personag
gi e ambienti popolari non 
implica un proposito di popo-
larita linguistica. 

La prosa verghiana appare 
sottoposta a due spinte eon-
trastanti: 1'accento grave, so-
lenne in cui parla Ia fede nel 
lavoro, e la dissonanza conci-
tata con la quale giunge sul
la pagina la voce dell'empie-
ta. di chi ha perduto quel cri
terio supremo di consapevo-
lezza umana, quindi verbale, 
insito nella realizzazione di ae 
attraverso l'assiduita lavorati-
va. Cosi il racconto e pervaso 
da una tensione emotiva in-
cessante, che 1'autore si affa-
tica a mantenere sotto con
trollo. Certo, non interviene 
direttamente sulla narrazione. 
che deve sembrare cessersi 
fatta da s£». Ma nel doppio 
gioco tra la riproduzione scru-
polosa del criterio di verita 
inerente ai fatti e lo smarri-
mento di fronte alia sconfitta 
che i valori umani vi subisco-
no, la struttura dell'opera per-
de slancio. si deprime, si di-
sarticola. Nella loro energia 
soffocata e come rattrappita, 
i romanzi verghiani sono as-
sai distant! dal dinamismo ar-
chitettonico della narrativa 
borghese classica:' e preaor 
nunziano piuttosto le form* 
tormentate dell'antiromanzo 
novecentesco. 

Vittorio Spinazzola 
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