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Una vita peril PCI e per il popolo 
Costretto a lavorare a soli tredici anni, maturi la sua coscienza socialista nel turbinoso periodo del primo dopoguerra 
L'adesione al PCI nel 1921 - Il primo arresto nel 1925 - Membro del Comitato centrale, tesse un'intensa attivita clan-
destina - Il secondo arresto e la condanna del tribunale speciale nel 1931 - Anche in prigione i animatore del lavoro di 
tutti i compagni - Dopo 12 annidicarcere, instancabile organizzatore della lotta di resistenza e Commissario gene-
rale delle Brigate Garibaldi - l/opera svolta nel periodo postbellico come dirigente del Partito e come parlamentare 

(Dalla prima pa gum) 

la sua azione le tradizioni 
migliori di combattivita e di 
patriottismo della classe ope-
raia. 

Tutta l'esistenza del compa-
gno Pietro Secchia 6 stretta-
mente legata alia storia e 
alle lotte del nostro partito. 

Pietro Secchia nacque il 19 
dicembre 1903 a Occhieppo Su-
periore, nel Biellese; il padre 
era contadino e la madre ope-
raia tessile. La sua infanzia 
e segnata dalle dure prove del 
bisogno e della miseria. comu-
ni a tanti e tanti figli di lavo-
ratori. A 13 anni Pietro Sec
chia e costretto ad abbando-
nare la scuola ed a guada-
gnarsi il pane. Matura ben 
presto, in queste condizioni, 
la sua ribellione contro un 
sistema fondato sullo sfrutta-
mento e la miseria dei lavo-
ratori. I primi scioperi a cui 
partecipa, le prime rappresa-
glie che subisce, fanno si che 
questa ribellione si trasformi 
in coscienza di classe, in fer-
ma volonta di lotta. 

Sono questi gli anni, in cui 
l'esempio della Rivoluzione di 
ottobre e l'insegnamento di 
Lenin danno alimento, anche 
nel nostro Paese. a grandi 
movimenti di lotta, accendono 
di passione rivoluzionaria l'ani-
mo dei lavoratori e di tanta 
parte della gioventu. Secchia. 
non ancora sedicenne. entra 
nel movimento operaio e ben 
presto diventa dirigente della 
gioventu socialista nel Biellese. 
Alia scissione di Livorno, egli 
conferma la scelta rivoluzio
naria alia quale sarebbe rima-
»to fedele per tutta la vita, 
e si schiera con il partito co-
munista. 

In cerca di lavoro, Secchia 
passa di citta in citta- In Pie-
monte, in Lombardia, all'este-
ro, e. intanto, lavora intensa-
mente per organizzare i gio-
vani comunisti di cui diviene 
uno dei piu attivi dirigenti. A 
21 anni, nel 1924. rappresenta 
la gioventu comunista italiana 
al V Congresso delPInterna-
xionale comunista; a 23 e mem
bro del C.C. e della Segrete-
ria nazionale della FGCI. Or-
mai la reazione fascista e 
scatenata nella persecuzione 
dei combattenti rivoluzionari e 

II compagno Pietro Secchia insieme ai compagni Togliatti e Longo al festival nazionale dell'Unita del 1951 

Secchia subisce i primi arre-
sti: nel 1925 e condannato a 
10 mesi di carcere. 

Nello scontro con la tiranni-
de, il compagno Secchia met-
te subito in luce le sue qua
lita di coraggio, di audacia. di 
iniziativa e di lavoro intelli-
gente. Nel 1926. alia promul-
gazione delle Ieggi ecceziona-
li con le quali il fascismo co-
stringe il Partito comunista 
alia piu stretta illegalita, Sec
chia e tra i pochi dirigenti 
nazionali che riescono a sfug-
gire all'arresto. Egli, dimostra 
con 1'abnegazione, la fede in-
vincibile, l'eroismo. insieme a 
tanti e tanti militanti rivolu-

I funerali avranno luogo domani alle 18,30 

Profondo 
cordoglio 
nel Paese 

L'omaggio alia salma recato dai compagni Longo e 
Berlinguer, dal presidenfe del Senafo Spagnolli, dai 
membri della Direzione e da numerose personality 
Cenfinaia di felegrammi - Dalle ore 9 di domani 
nella sede del CC verra allestifa la camera ardente 

Profcndo cordoglio ha de-
stato nel Partito. in tutti gli 
ambienti democratic! del 
Paese. la scomparsa del 
compagno Pietro Secchia. 
membro del Comitato Cen
trale del Partito. scnatore 
della Repubblica. Al momen-
lo del trapasso. av\enuto 
nella clinica < Xuova Lati-
na > di Roma do\e il no
stro compagno era ricovc-
rato da tre settimane. si tro-
vavano accanto al capezzale 
di Pietro Secchia il fratello 
Matteo. il figlio Wladimiro 
altri parenti e compagni. 

Appena si e avuta nctizia 
della morte del nostro com
pagno si sono recati nella 
clinica. a rendere omaggio 
alia salma di Secchia. diri
genti del Partito. autorita 
dello Stato. esponenti di al
tri partiti e della cu'tura. 

II compagno Luigi Lcngo. 
presidente del PCJ. e il com
pagno Enrico Berlinguer. se 
gretario generate del Parti
to. sono stati tra i primi a 
recarsi nella clinica. E' poi 
giunto il presidente del Se-
nato. il democristiano Gio 
vanni Spagnolli. che ha por-
tato le condoglianze dell'as-
semblea di palazzo Madama 
alia famiglia Secchia e al 
compagno Longo. In un te 
legramma. il presidente del 
Sena to aveva ricordato gli 
alti meriti dj antifascista c 
di parlanwntare dcU'estinto: 
aveva anche sottolineato l'u-
nanime apprezzamento per il 
modo in cui. durante due le 
gislaturc. il compagno Sec
chia ha retto l'alto officio 
di vice-presidente del Senato. 

Hanno reso omaggio alia 
salma di Secchia, tra gli al

tri. i compagni Bufalini. Per-
na. Cossutta. Terracini, Pc-
troselli: la vice presidente 
del Senato. Tullia Carrctto-
ni. la compagna Bruna Con 
ti. I compagni Gian Carlo 
Pajetta c Giorgio Amendo-
la. impegnati fuori Roma per 
motivi di Partito. hanno in-
viato telegrammi alia fami
glia di Pietro Secchia. 

In un altro messaggio i 
compagni Ouorcioli e Ccrvet-
ti hanno espresso alia fami
glia Secchia il ccrdoglio dei 
comunisti lombardi. « che in 
tante occasioni. dalla Resi
stenza in poi. ne hanno cono-
sciuto le grandi qualita di 
dirigente e combattente per 
la causa dei lavoratori e per 
gli ideali del socialismo >. Ha 
telegrafato anche Leo Va-
Iiani che fu membro del CNL 
Alta Italia in rappresentan-
za del Partito d'Azione. c La 
scomparsa di Secchia rappre 
senta una pcrdita incclma 
bile per tutto I'antifascismo 
italiano — dice il testo — 
Egli e stato uno dei massimi. 
tenaci cd eroici combatten 
ti della lunga lotta contro 
la dittatura fascista >. 

Numerosissimi sono i te
legrammi giunii alia clinica 
e aU'abitazionc. inviati da 
parlamentari. consigli comu 
nali e provinc'ali. da autorita 
politiche. da espnenti dello 
antifascismo c della cultura. 

I funerali del compagno 
Pietro Secchia avverranno 
domani pomeriggio alle 18 30 
partendo dalla sede del Co
mitato centra'e. in via delle 
Botteghc Oscure, dove, dalle 
9 di domani. verra allestita 
la camera ardente. II com
pagno Gian Carlo Paietta 
terra 1'orazione funebre. 

zionari decisi a non piegarsi 
davanti alia violenza della ti-
rannide, la volonta e la capa
cita del partito di resistere, 
di gettare il seme della libera-
zione e della riscossa popo-
lare. 

Mentre tanti esponenti di al
tri partiti e gruppi antifascist! 
ammainano la bandiera della 
lotta sostenendo che contro il 
fascismo non c'e piu nulla da 
fare, i comunisti affermano 
allora con la loro azione, con 
il loro esempio la necessita 
e la possibility del combatti-
mento. Secchia e fra i com
pagni che piu si prodigano 
per coprire i vuoti creati da-
gli arresti, per ritessere con-
tinuamente la rete dei colle-
gamenti. per estendere l'or-
ganizzazione clandestina e con-
solidarla, per far giungere ai 
lavoratori. attraverso una 
molteplice produzione propa
gandists . la voce dei comu
nisti. . . 

Al centro di questa attivita. 
il compagno Pietro Secchia e 
uno degli artefici della resi
stenza e deU'organizzazione 
antifascista in Italia. Dal 1928 
Secchia e membro del CC del 
Partito e dal mese di marzo 
dello stesso anno, rappresen-
tante della Federazione giova-
nile neirUfficio politico del 
Partito. 

In questi anni Secchia alter-
na i periodi di lavoro in Ita
lia. dove lavora nel «centro 
interno » del partito. ai periodi 
di lavoro aH'estero. svolgendo 
una attivita intensa, intelli-
gente, pericolosa. illuminata 
dalla visione politica. animata 
da sincera passione. Superan-
do ardue difficolta, egli orga-
nizza l'uscita dall'Italia di una 
trentina di delegati al IV Con-
gresso del PCI. svoltosi a Co-
Ionia nel 1931. e solo alia con-
clusione di questo importante 
lavoro. viene sorpreso dalla 
polizia fascista, arrestato e 
condannato a 18 anni di car-
cere. 

Cosi come per tanti altri di
rigenti e militanti comunisti. 
il carcere diviene per Pietro 
Secchia un nuovo terreno ne! 
quale lavorare per organizza
re la lotta. per temprare la 
fede rivoluzionaria. Secchia e 
un animatore del lavoro di 
tutti i compagni. E' in virtu di 
questa intelligente ed audace 
attivita che i compagni in car
cere possono ricevere infor-
mazioni. document!, conoscc-
re ia linea del partito, prepa-
rarsi per il lavoro che di>-
vranno compiere fra i lavora
tori italiani. I frutti di questo 
instancabile lavoro politico ec" 
organizzativo. di questa atti
vita dei nostri dirigenti. si 
possono misurare al momento 
del crollo del fascismo. quan-
do tra i compagni usciti dal 
carcere e dal confino e i com 
pagni rimasti liberi si trova 
una comune piattaforma di 
giudizio e di azione. 

Liberate dopo il 25 luglio, 
il compagno Secchia e, con 
Luigi Longo. dirigente. orga
nizzatore e animatore della 
Resistenza. A lui fa capo la 
attivita di organizzazione del 
partito durante tutta la glo-
riosa guerra di Liberazione. 
Commissario generale delle 
Brigate Garibaldi, Secchia la
vora a costruire. estendere e 
consolidate la rete complessa 
dei collegamenti partigiani. 
delle staffette, delle basi di 

appoggio dei gruppi di parti
to. Le sue non comuni qualita 
di organizzatore e dirigente 
del partito. di capo partigia-
no, trovano dimostrazione nel 
ferreo collaudo che l'organiz-
zazione comunista e quella 
partigiana superano nella lot
ta vittoriosa contro l'oppres-
sore nazista ed i 31101 servi 
fascisti. ^ x 

"Dopo la Liberazione, ancora 
accanto al compagno Longo, 
Secchia vice segretario del 
partito. da il contributo enor-
me delle sue qualita di orga
nizzatore e di realizzatore. 
nella costruzione del «parti
to di tipo nuovo ». del grande 
partito di massa e di lotta. 
indicato da Togliatti. e che 
sara in tutti questi anni alia 
guida di tutte le grandi bat-
taglie per costruire un'Italia 
nuova. pacifica. democratica. 
socialista. 

Secchia da questo contribu
te senza risparmio di ener-
gie. e, al tempo stesso, par
tecipa negli organi dirigenti 
di cui fa parte, alia elabora-
zione della linea e degli orien-
tamenti politici del partito. 
Membro della Consulta nazio
nale nel '45: eletto nel '46 de-
putato alia Cos^ituente: sena-
tore di diritto, eletto sena-
tore poi nel sUo Biellese, di
venta vice presidente del Se
nato, il compagno Pietro Sec
chia. nella attivita parlamen
tare come nella milizia rivo
luzionaria e nell'attivita ap 
passionata di studioso che ha 
saputo dare un rilevante con
tributo alia storia del movi
mento operaio italiano e della 
Resistenza. e stato sempre 
un forte, rigoroso e rispettato 
difensore dei diritti della clas
se operaia, delle aspirazioni 
profonde del nostro popolo, 

dei valori di liberta, di pro-
gresso e di dignita nazionale 
che animarono la Resistenza. 

Ancora nel suo piu recente 
libro sul fascismo che egli 
voile dedicare ai giovani-, 
Secchia richiamava alia ne
cessita dell'azione unitaria di 
larghe masse in tutto il pae
se per difendere le fonda-
menta della Repubblica de
mocratica. 
' I giovani. la classe operaia. 
le grandi masse popolari, i 
sinceri democratici sapranno 
raccogliere questo appello in
sieme con il grande insegna-
mento che viene dalla vita e 
dalle lotte di Pietro Secchia, 
figura luminosa di comunista 
e di patriota. 

II Comitato Centrale 
e la Commissione Cen
trale di Controllo del 
PCI 

Un «pensiero genetico»» che ricalca quello degli scienziati nazisfi 

Jensen, il razzista 
il docente dell'Universita di California torna a sostenere la tesi delPinfe-
riorita naturale dei negri in un'opera che manca di ogni fondamento scien-
tifico e che ha lo scopo di giustrficare la discriminazione e la segregazione 

a La possibilita, che vi sia 
un rapporto tra la pigmenta 
zione della pelle e l'intelligen 
za non sembra totalmente da 
escludere, date le reiaziom 
biochimiche esistenti tra la 
melanina. responsabile della 
pigmentazione del corpo e cer 
te sostanze che trasmettono 
gli impulsi nervosi al cervel-
Ion. Questa ipotesi, solo ap-
parentemente scientifica, vie
ne esposta nel nuovo libro del 
professor Arthur Jensen, del 
l'Universita di California, dal 
titolo • Eklucabilita e differen-
za di gruppoB. 

E* ripotesi alia quale lo stes
so Jensen deve la propria no-
torieta. Quando Ia illustro per 
la prima volta alcuni anni fa 
in un «rapporto» che fece 
scalpore gli ambienti razzisti 
degli Stati Unjti gli conferi 
rono attestati di stima. Nelle 
sue « ricerche » essi trovavano 
una legittimazione del regime 
di discriminazione e di segre
gazione imposto ai negri. 

« Fattori 
genetici » 

In sostanza, che cosa vor-
vebbe dimostrare il professor 
Jensen? Semphcemente que
sto: che il quoziente di intel 
Iigenza dei negri, degli irlan 
desi, dei portoricani ecc, mi 
surato col «test» messi a 
punto dagli psicologi e piu 
basso di quello della popola-
zione « bianca », e cid non per 
fattori cultural! ma per fatto
ri genettci. 

Le ricerche genetiche di 
questi anni hanno permesso 
di accertare che i van gruppi 
umanl hanno subito una evo-
luzione che II ha portati a dif-
fenre, in dipendenza di fattori 
casual! o selettivi, per un certo 
numero di caratteristiche ben 
Identiflcablli. Tutto cid h na-
turalmente di grande lmpor-
tanza per rlcostrulre II cam-
mlno evolutivo della specie 
umim. Rlsulta lnvece piu dif

ficile stabilire le caratteristi
che peichiche delle varie raz-
ze soprattutto perche non sia-
mo ancora in grado di defini-
re chiaramente il concetto di 
intelligenza, ne tantomeno 
possiamo asserire quali e 
quanti fattori genetici la In 
fluenzano. . 

Ma Jensen vuole che I'm-
telligenza sia una qualita mi-
surabile, che il quoziente me
dio di intelligenza delle mi-
noranze che vivono negli USA 
non raggiunga quello del ce-
to medio «bianco», che 1'80 
per cento della variability di 
questo fattore dipenda da cau
se genetiche e solo il 20 per 
cento da cause ambientali, 
che le differenze tra bianchi 
e negri risultino superior! a 
quel 20 per cento dovuto a 
motivi di carattere socioeco-
nomico. Insomma, la conclu-
sione b che I negri sarebbero 
degli esseri «inferior!» per 
natura. 

Assuntl di tal genere 'non 
hanno in realta alcun fonda
mento scienttrico. I cosiddetti 
or test» di intelligenza usati 
da Jensen misurano solo la 
capacita di risolvere una se-
rie di problemi da parte di 
un individuo che essendo gi& 
in eta scolare ha subito deci-
sivi condizionamenti ambien
tali. Le nostre capacita intel-
lettualj dipendono sia da fat
tori genetici che da fatto
ri ambientali. Di questi 
ullimi e possibile, ripetiamo. 
accertare — e anche qui ap-
prossimativamente — l'inci-
denza sullo sviluppo lntellet-
tivo del bambino, mentre non 
e ancora assolutamente possi
bile lndividuare i fattori ge
netici. I «calcoli» e le «di-
stinzioni» del professor Jen
sen sono percid del tutto ar-
bitrari. 

Generallzi'jido quest! crite-
ri di indagine Jensen intende 
provare non solo che la di
scriminazione ha una Influen
za psichica trascurabile ma 
che, sempre In base A «fat
tori genetici», 11 grado di In

telligenza della popolazione 
e tanto piu basso quanto piu 
si scende nella gerarchia dei 
rapporti sociali. II presuppo-
sto di questo ragionamento, 
piu o meno confessato, e che 
l'America e una society aper-
ta agli individui piu dotati 
per natura e che le migliori 
<c opportunity » spettano per 
natura ai a migliori », avvia-
ti ad occupare i ruoli privi-
legiati della gerarchia. 

Ideologo 
reazionario 

Inutile insifitere poi su al-
tre grossolanitA dell'opera di 
Jensen: per esempio il suo 
definire « razza » in senso bio-
logico gli americani bianchi, 
i portoricani ecc. confondendo 
p*Jesemente «razza» con 
«gruppo». II suo equivocare 
in piu punt! intomo ai con
cetti di educabilita, intelli
genza e cosl via. I suol requi-
siti non sono quell! dello scien-
ziato oensi quelli dell'ideolo-
go reazionario. II suo «pen-
siero geneticon ricalca quello 
degli scienziati nazisti che de-
finirono « untermenschen », 
uomini inferior), gli slavi e 
gli ebrei, di quel professori 
universitari italiani che con-
tribuirono alia stesura della 
famigerata « dichiarazione del
la razza». di quel genetisti 
ingles! che sostennero la ne
cessita di sterilizzare gli ope
ra! per prevenire . il declino 
deirintelligenza nazionale. 

Se non e possibile ancora al
ia scienza esercitare un con
trollo sulla intelligenza e lnve
ce possibile operare nell'al-
tra direzione eliminando la po
verty, la malnutrizione, le abi-
tazioni malsane, I lavori alie-
nanti, la scuola di classe, 11 
razzismo: tutti strumenti con 
I quali la societa capltallstica 
esercita la sua repressione an
che a livello intellettuale. 

Laura Chiti 

FORTEBRACOO 
SEMPRE PUP INFELICE 

«Caro Fortebracclo, ab-
biamo visto e letto sul 
Tempo dl Roma dl ieri una 
lettera del senatore Pre-
moll relativa al Festival 
dell'tfntta dl Venezla. Que
sta lettera contiene un sac-
co di menzogne, ridicole 
oltreche sfrontate, perche 
tutti 1 venezianl e le mi-
gliaia e migliaia di visita-
torl venuti da fuori hanno 
potuto vedere come sono 
andate efTettivamente le 
cose. II Premoli aveva co-
minclato la sua azione an-
ti festival g i a parecchio 
tempo prima che la man!-
festazlone avesse inizio, 
non solo presentando la 
interrogazlone al governo 
che tu hai commentate 
ma portando anche la fac-
cenda al Consiglio comu-
nale di Venezia, ma senza 
alcun risultato. Di queste 
inlziative premoliane, che 
egli stesso giustamente de-
finisce impotent!, si sono 
occupati soltanto La Not-
te e il Gazzettino che poi 
non ha scritto neppure una 
riga dl cronaca sul Festi
val. Ora 11 senatore si e 
rivolto al Tempo di Roma 
forse nella speranza che le 
sciocchezze ivi scritte non 
arrivassero fino a Venezia 
dove quel giornale e pres-
soche sconosciuto. Ma era 
davvero a Venezia il se
natore liberale i giorni del 
Festival? E se e'era con 
quali occhi si e guardato 
intorno? Tuo Renato San-
drini con un gruppo di 
vent! compagni - Mestre ». 

Caro Sandrini, il sena
tore tremoli, con sussie-
gosa freddezza, mi ha fat-
to pervenire, accompagna-
ta da un bighetto da visi-
ta, una copia della lettera 
che, per rispondere a For-
tebraccio, ha indirizzato ul 
direttore del Tempo, let
tera pubblicata dal quoti-
diano romano venerdl 29 
giugno. Ho citato altra vol
ta il caso di un nobile si-
ciliano, deputato della DC, 
il quale essendosi ritenuto 
offeso da un giornaiista 
deH'Unlta, escludeva di po-
ter schiaffeggiare il suo of-
fensore a perche — dice-
va — un viarchese non toe-
ca un comunista». Cosl il 
senatore Premoli, finissi-
mo, non pud scrivere sem-
plicemente e direttamente 
aH'TJnita, ma scrive al 
Tempo di Roma, indottovi 
anche dalla forza, profon-
da seppure inconsapevole, 
delle afflnita sociali. Ognu-
no scegtte le'.cattedre che 
piu gli si coiifanno. 

Se io ritorno ora su que
sta piccola potemica e" per
che il senatore Premoli of-
Ire un esempio non raro 
del modo come certi no
stri avversari non vedono, 
dico « non vedono », le co
se di cui hanno paura. 
Egli ha scritto nella sua 
lettera, tra Valtro: «Quan
to al Festival deWUnita sa 

rel lie to dl conoscere da 
Fortebracclo quali siano 
state e dove si slano svol-
te le grandi manifestazioni 
cultural! di cui egli parla; 
per conto mlo ho glrato In 
lungo e In largo per call! 
e campi della mia Venezia 
senza incontrare nulla piu 
che volgari stands da fie-
ra di paese, ove si vende-
vano past! e dolciumi che 
di popolare avevano forse 
la qualita e la presentazio-
ne, ma certamente di arl-
stocratico 11 prezzo». Ora, 
siccome sono convinto che 
il senatore Premoli non ha 
letto (quest'uomo non ve-
de, 7io?i leggc, non sente: 
non si illudera mica di sta
re al mondo per bellezza, 
spero), dicevo che siccome 
non ha certo letto il bel-
I'articolo-bilancio del Fe
stival scritto da Rino Ser-
ri su/TUnita di lunedl 2 lu
glio, mi limiterb a elencar-
gli puramente e semplice-
mente le manifestazioni 
cnlturali-popolari svoltesi 
al Festival, senza aggiunge-
re una sola parola di illu-
strazione. 

Ecco qua: 125 spettacoli 
in vari campi e campielli, 
qualcuno al chiuso. Tra i 
complessi piu noti: Berli
ner Ensemble; Balletto 
georgiano; Balletto moder-
no romeno; Complesso di 
danze cubane (musiche e 
danze afro-cubane); Coro 
dei mad.rigalisti romeni 
che, con musiche del '600, 
700. •800, ha fra Valtro de
dicate una serata ad autori 
italiani (e in particolare 
veneziani) di quei secoli; 
solisti e cantanti lirici ita
liani (anche della Scala) 
con esecuzioni di musiche 
operistiche delV'BOO: Ver
di, Donizetti, Rossini; Ma
rionette romene, Teatri di 
prosa vari: Ca' Foscari, 
Gruppo teatro di Belluno, 
Gruppo teatro di Roma; 
Teatro gioco-vita per ra-
gazzi di Torino; Musiche 
contemporanee di Nono, 
Manzoni e Blanco; Coro 
dei partigiani sloveni; Ot-
tetto sloveno e numerosis-
sirnf gruppi folk. 

Come le chiama queste 
cose il senatore Premoli? 
Ma il bello &, caro San
drini, che egli & in buona 
fede: non le ha viste dav
vero, c'd passato in mezzo 
senza notarle, non se ne e 
accorto sul serio. Jl senato
re Premoli appartiene a 
quella categoria di larve 
che fanno un viaggio nel-
I'URSS e poi tornano giu-
rondo che tra i duecento 
milioni di sovietici che vi 
vivono non ne hanno visto 
neppure uno sorridere, e 
concludono affermando che 
quello 6 un Paese triste, 
desolato, senza speranza, 
anche se la cosa e invero-
simile. Ti pare possibile 
infatti che con un senato
re Premoli in giro per Mo-
sca, a nessuno scappi da 
ridere? 

CHE FA ? 

«Caro Fortebraccio, ti 
invio, per conoscenza, l'in-
tervista della professores-
sa Ida Magli, titolare del
la cattedra di antropologia 
della Universita di Roma, 
concessa al settimanale 
femminile Annabella (nu
mero 25 del 23 giugno 73). 
Non ti pare che meriti 
qualche parola di commen-
to? Tuo Renzo Ferraro • 
Millesimo (Savona)». 

Caro Ferraro. I'intervista 
che tu mi segnali e che 
trovo qui, in questo rita-
glio di Annabella, i molto 
interessante " e credo che 
sia il caso di dome notizia 
ai lettori. La professoressa 
Ida Magli. che insegna an
tropologia culturale alia 
Universita di Roma, e sta-
ta interrogata sull'inceslo 
da una redattrice di Anna
bella e ha risposto alle do-
mande rivoltele: Vincesto 6 
sempre stato vietato; da 
un inceslo possono nascere 
bambini perfettamente sa-
ni; quali sono, secondo i 
piu noti studiosi, le ragio-
ni storico-sociali della con
danna deU'incesto; se e 
perche" e considerato piu 
ripugnante il rapporto in-
cestuoso madre-flglio che 
non quello padre-figlia; co
me si sptega la violenza 
sessuale dei maschio-pa-
Are. Si pub essere o non 
essere d'accordo con la 
professoressa Magli, ma 
non c*£ dubbio che questa 
studiosa sa a fatto suo e 
che da buona docente, lo 
espone con ponderata e 
persuasiva incisivita, 

Tanto piu sorprendente, 
quindi, appare la risposla 
della dottoressa Magli al-
I'ultima domanda: «C7ie 
trauma pub riportare una 
ragazza tviolentala dal pa
dre? ». Risposto: «Prima 
di tutto dipende dal rap
porto della ftglia con la 
madre: la ragazza potreb-
be sentirk) come un tradi-
mento, potrebbe vedersl 
net confronti della madre 
come una rivale. Eppoi di
pende dal significato che 
si d& alia sessualita: cioe 
ancora oggi, nei ceti po-
veri, la concezione della 
sessualita e piuttosto ba 
nale. Forse e anche un fatr 
to di Ipocrisia, Faro an 
esempio: dato per scontato 
che una adolescente susci-
ta un fascino particolare 
per l'uomo mature, se que 
sto uomo maturo appartie
ne a una classe sociale ele-
vata e vuole soddisfare i 
proprl Impulsi che fa? Ov-

viamente trova sempre 
qualcuno che, dietro ade-
guato compenso, gli offre 
una ragazzina. Se invece 
un proletario vuole soddi
sfare i propri istinti che 
fa? Torna in casa e trova 
soltanto la figlia. E qui en
tra in gioco la supremazia 
del maschio sulla femmina 
e 1'abnegazione della fem
mina verso l'autorita ma-
senile ». 

Piu rileggo questo stra-
ordinario passo e piu mi 
sento indotto a sperare che 
la intervistatrice di Anna
bella abbia, certo involon-
tariamente, travisato il 
pensiero deW intervistata. 
Che cosa vuol dire, per 
esempio, che «ancora og
gi nei ceti poveri Ia con
cezione della sessualita e 

piuttosto banale»? A par
te che, letteralmente, que
ste parole non si riesce a 
capire che cosa signiflchi-
no, esiste forse nei ceti ric-
chi una concezione delta 
sessualita originate, nobile, 
squisita e pregevole? E 
non potremmo sentircela 
descrivere, per dedicarle 
la nostra ammirazione? 

Poi c'i la storia delVuo-
mo ricco che torna a casa 
squassato da voglie scon-
volgenti: fa una telefonata, 
firma un assegno, ed ecco 
pronta per lui una grazio-
sa * ragazzina ». 11 proleta
rio invece « che fa »? Que
sto «che fa?» ci appare 
impagabile. £* ben vero 
che qui siamo neWipotesi 
deU'incesto e non i dun-
que il caso di ipoUzzare 
Vinsorgenza vittoriosa di 
remore moralu Ma questa 
serena, pacifica, tranquUla 
equazione proletario ugua-
le bruto, non ti sembra 
un po' spinta? II proletario 
«torna a casa e trova sol
tanto la figlia». Tac, i fat
to. Va bene che poco pri
ma si i detto che nei ceti 
poveri la concezione della 
sessualita i « piuttosto ba-
nale». Che vuole, dice il 
proletario, son tomato a 
casa, e'era soltanto la ra
gazza, con chi dovevo spas-
sarmela? 

Ma questo scherzo, caro 
Ferraro, tutto sommato 
mi irrita. Resta da dire 
sul serio solo una cosa: 
che piu si tratta dl poveri, 
o di proletari, e piu occor-
re esprimersi con cautela, 
In questa societa che li 
tiene nel conto che ve-
diamo, le persone di cul
ture, almeno quelle, non 
li rispetteranno mat ab-
bastanza, 

Forttbraccle 
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SETTIMANA 
DEL LIBRO 
EINAUDI 

LEONARDO 
SCIASCIA 
It mare colore del vino 
Dodici storie in cui Sciascia 
tratteggia magistralmente 
il volto scgrcto della violenza. 
L. 2000. 

VICTOR SEGALEN 
Rene Leys o il tuislero del 
Palazzo Imperiale 
Un finissimo romanzo franceie 
degli anni dieci, ambicntato a 
Pcchino: un ragazzo enigmatlco 
e uno scrittore curioso vivono, 
tra fantasia e realta, la caduta 
del Celeste Impero. L. 3000. 

SILVINA OCAMPO 
Porfiria 
Impassibili c feroci, i racconti 
della piii grande scrittrice 
sudamericana d'oggi, 
presentata da Italo Calvino. 
L. 3500. 

WALTER 
BENJAMIN 
Avangttardia e rivoluzione 
I saggi di Benjamin critico 
militante restano il tcrmine 
imprcscindibile di un dibattito ^ 
ancora in corso. L. 2400. 

ALEXANDER 
WERTH 
L'Unione Sovietica nel 
dopoguerra (1943-IQ4S) 
I retroscena della « guerra 
fredda» e della stratcgia di 
Stalin in una indagine tutta di 
prima mano. L. 4500. 

BRUNO ZEVI 
Spazi dcU'arcbitetlura tnoderna 
Una completa storia 
critico-visuale delle vicende 
architettoniche, dalla 
Rivoluzione francese ad oggi. 
L. 1 j 000. 

LUIGI 
SALVATORELLI 
Vita disan Francesco d'Assist 
Una biografia partecipe che si 
risolve in fervido racconto. 
L. 3000. 

Negli «Struzzi»: 

Dl CONDANNATI 
A MORTE DELLA 
RESISTENZA 
ITALIANA 
Un documento unico. una 
lezione indimenticabiie. A cura 
di Piero Malvezzi c Giovanni 
Pirelli, prefazione di Enzo 
Enriques Agnolctti. L. 1400. 

Periragazzi: 

CARLO COLLODI 
Le a went urc di Pinocchio 
Con le illustrazioni originali 
di Carlo Chiostri, il piu acuto 
interprcte del burattino. 
L. 2400. 

TANTIBAMBINB 
Tre novita attendono i piu 
piccoli in libreria: Un paese di 
plaslica di E. Poi, Propria una 
gran fesla di Lalla AldrovanbH, 
e Al di la del bosco c'h un... 
di E. Fortis de Hieronymis. 
Ogni album costa L. 300. 

Ipremiletterari: 

SELEZIONE CAMPIELLO 

LUIGI MAGNANI 
II nipole di Beethoven 
II piu originale romanzo 
dcll'anno. L. 2500. 

TREVISOCCftllSSO 

GIORGIO 
MANGANELLI 
Agli dei tiller tori 
«Una fantasia tesa, violent*, 
trionfale* (Pietro Citati). 
L. 2JOO, 


