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Dopo la conferenza di Urbino 

Ricerca, 
economia, 
ecologia 

Come dar seguito concretamente a un 
dibattito che ha segnato il successo di un 
largo schieramento di forze democratiche 

Anche se fosse (e pud dar-
si chc sia) in qualche mi.su-
ra casuale la creazione in 
seno al nuovo govcrno del-
Ton. Rumor di un ministe-
ro (senza portafoglio) del-
la « Ecologia », in aggiunta 
a quello (egualmente sen
za portafoglio) della Ricer
ca scientifica e tecnologiea, 
6 troppo vicina alia contc-
renza di Urbino * sulla si-
tuazione ambientale del 
paeso » per non trarre es-
senzialmente da essa — da 
quello che essa 6 stata e 
piu ancora da quello che 
non e stata — il senso che 
puo esserle attribuito. 

A Urbino, il governo gia 
caduto dell'on. Andreotti 
era giunto con una impo-
stazione tendente a fare del 
ministro della Ricerca il ti-
tolare di un impegno dello 
Stato sulla linea di approc-
cio ambientale che e pro
pria della grande industria: 
la linea deH'intervento a 
valle; delle lucrose opera-
zioni di « disinquinamcnto », 
grazie alle quali si vorrebbe 
far pagare al pubblico i 
danni fatti dai privati in 
vista di elevati profitti. Su 
tale linea erano state richie-
ste le prestazioni di aziende 
di Stato, come la TECNECO 
del gruppo ENI, incaricata di 
compilare la « relazionc » ivi 
discussa. 

La conferenza (si manife
sto al riguardo una insoiita 
concordanza anche nei le-
soconti della stampa) denun-
cid tale disegno, lo respinse 
e fece cadere, contrapponen-
dogli due momenti princi-
pali. Primo: la ricerca delle 
cause della degradazione 
ambientale, che si trovano a 
monte dei processi produt-
tivi, e sono contestuali alle 
decisioni di natura economi-
ca. Secondo: il ricorso al po-
tere legittimo e alle sue ar-
ticolazioni, in particolare gli 
istituti regionali, chiamati a 
condurre una politica am
bientale congruente con la 
politica economica e con la 
politica del territorio. Furo-
no avanzati anche vari sug-
gerimenti, come quello di 
attribuire al Consiglio Na-
zionale delle Ricerche (in-
vece che a un ministro) la 
responsabilita di una Rela-
zione annuale sull'ambiente 
e percio il coordinamento dei 
relativi programmi di mda-
gine. 

Ma non occorre ricordare 
tutto quanto fu detto a Ur
bino: il senso generale del 
dibattito fu comunque di 
abbandono della concezione 
settoriale, anche al livello 
della ricerca. Se le cause di 
inquinamento e alterazione 
deH'ambiente vanno ricono-
sciute nei processi produtti-
ti industriali, e anche agri-
coli, tutta la ricerca — dal-
la fisica alia chimica all'in-
formatica, alia cibernetica 
e alia analisi dei sistemi — 
e investita dell'ufficio di mi-
gliorare tali processi, di in-
trodurne nuovi e piu effi-
cienti; di proporre beni di 
lunga durata, atti a rislabi-
lire una relazione ragione-
vole fra uso e rifiuto. Di 
qui la funzione che dovreb-
be essere riconosciuta al 
Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, mentre pare che 
la creazione di un ministero 
della « Ecologia » risponda 

La campagna 
internazionale 
per la tutela 
di Cartagine 

TUNISI, 10. 
L'ltalia ha annunciato uf-

flcialmente la sua parteci-
pazione alia campagna in
ternazionale lanciata dal-
njNESCO per la tutela e 
la salvaguardia di Carta-
Sine. Si tratta dj una ini-
ziativa presa congiunta-
mente dall'ente delle Na-
zioni Unite e dal governo 
tunisino, di fronie alia dif-
ficolta che incontra questo 
ultimo - soprattutto dal 
punto if vista dell'onere 
materlale — per valorizza-
re e proteggere adeguata-
raente le vestigia della Car
tagine romana, gia portate 
%Ua luce, e per estendere 
\ Iavori di ricerca dei re-
iti della Cartagine punica, 
che si trovano neglj strati 
inferiori del terreno. 

Proprio sulla coiiina do
ve sorgeva la Cartagine ro
mana, e che e ogg: teatro 
del lavoro paziente degli 
archeologi, l'annuncio del
la partecipazione italiana 
alia campagna in difesa 
di Cartagine e stato dato 
dall'ambasciatore Saraceno 
e dal ministro tunisino del
la Cultura. 

AlTattiviti in favore di 
Cartagine saranno dedicate. 
nei prossimi mesi, le ener-
gie del gruppo di ricerca 
per le attivitA nord afri-
cane, appartenonti al CNR 
e diretto dal professor Gia-
como Caputo. 

piuttosto alia vccchia impo-
stazione settoriale: quella 
che e stata detta di ecologia 
« passiva », ovvero a vallo 
del momento attivo, o eco-
nomico. 

Questa nota non ha la pre-
sunziono di stabilire se il 
nuovo ministero vada bone 
o no; e avrebbe poco sen
so stabilirlo in astratto: an-
dra o non andra con l'assie-
nie del governo in cui si si-
tua. Si ha pero Timpressio-
ne che proprio lo scacco 
subito a Urbino dal governo 
precedente abbia consiglia-
to di sottrarre pubblicamen-
te ed esplicitamente al mini
stro della Ricerca i compiti 
inerenti alia difesa dell'am-
biente; e senza dubbio il 
modo piu ovvio di dare evi-
denza a tale intento era quel-
lo che e stato seguito. E' 
stato anche sacrificato per-
sonalmente, nella formazio-
ne presieduta dall'on. Ru
mor, il ministro della Ri
cerca che aveva rappresen-
tato a Urbino i! yovorno del-
Ton. Andreotti, e che pure si 
era mostrato disponibile per 
la linea piu avanzata preval-
sa nella conferenza. 

Sia detto senza nessun 
particolare compiacimento 
per la mancata conferma del-
Ton. Romita, ma il fatto che 
il nuovo governo avverta la 
esigenza di obliterare Timpo-
stazione data alia conferen
za di Urbino 6 qualche co-
sa di meglio del tentativo. 
a cui si era assistito nella 
fase conclusive di essa, di 
gettare tutto il biasimo sul-
TENI e la TECNECO, tanto 
che il presidente di questa 
ultima societa non Drese la 
parola che per rassegnare 
Tincarico di gestire la rela
zione sull'ambiente; e il mi
nistro in sostanza disse che 
era stato un errore affida-
re Tindagine alia TECNECO, 
ma che si sarebbe fatto di-
versamente in awenire. Ma 
anche altri oratori, svilup-
pando giuste e argomentate 
critiche al modo come la 
relazione era stata condotta, 
avevano preferito dirigerle 
contro chi aveva avuto il 
torto di farsi strumento del
la operazione, piuttosto che 
contro coloro che Tavevano 
concepita e diretta. 

Non c'e dubbio che la li
nea fallita a Urbino coinvol-
ge responsabilita di direzio-
ne aziendale; ma le coinvol-
ge nei quadro di un disegno 
piu generale di subordina-
zione delle aziende di Stato 
al grande capitale monopoli
stic©, a cui Ton. Andreotti e 
Ton. Malagodi si erano evi-
dentemente applicati come 
se avessero avuto davanti a 
se una lunga prospettiva. 

Certo, Ton. Andreotti e 
Ton. Malagodi non sono piu 
al governo; anzi questo dato 
era gia acquisito quando si 
apri la conferenza. Nondi-
meno, le forze interessate a 
colpire le aziende pubbliche 
— subordinarle e piegarle 
owero a scardinarle — non 
avranno cessato di operare 
solo perche e cambiato il 
ministero, sia pure con uno 
spostamento dell'asse della 
maggioranza. L' operazione 
intesa, nei mesi scorsi, a 
irretire Tazienda pubblica 
e asservirla agli interessi dei 
monopoli, puo essere ripre-
sa e portata avanti — in un 
contesto politico diverso — 
in altre forme, come appunto 
quella di travolgere Tazien
da pubblica sotto il peso di 
responsabilita che solo in 
parte le competono. Non e 
forse un caso che TEN'I — 
proprio mentre era coinvol-
to nella operazione «ecologi-
ca > diretta in realta da al
tri — veniva poi privato del 
doveroso sostegno del governo 
nei confronto umiliante con 
un petroliere privato ope-
rantc al margine delle attivi-
ta del cartello. 

II modo come si e conclu-
sa la conferenza di Urbino 
ha segnato il successo di un 
largo schieramento delle for
ze democratiche del noslro 
paese. Ma per riprendcre, 
da questo dato politico, il 
discorso awiato a Urbino — 
la linea di un impegno a 
larga partecipazione demo-
cratica, che investa in modo 
coordinate la ricerca, la dire-
zione della politica econo
mica, c la difesa « attiva > 
delTambiente — sara ne-
cessario il ricorso su lar
ga scala al capitale puhbli 
co: a piani di investimento a 
medio e a Iungo termine, 
in cui le aziende di Stato do-
vranno svolgere precisamen-
te quelie funzioni che da 
qualche tempo sono state 
impedite di assolvere; e a 
cui si considerano chiamati 
non pochi dei loro quadri e 
dirigenti. 

Puo darsi che alcune 
aziende di Stato siano sta
te portate. dalla politica fin 
aui seguita, a situazioni dif-
ficili o anche critiche. Ne 
potranno uscire solo in una 
diversa prospettiva. che im-
pegni le Regioni, i ricerca-
tori. i lavoratori, Topinione 
pubblica. 

Cino Sighiboldi 

IL «DIARIO DI TRENT'ANNI* DI CAMILLA RAVERA 

VnA E HH1GA Di UNA COMNSTA 
II racconto della costruzione di un partifo quale l'ltalia non aveva conosciuto mai - L'«0rdine nuovo », la cospirazione, il paziente lavoro 

di organizzazione sotto i colpi della dittatura, la «svolta », il confino e il carcere: la storia di una donna che onora tutti i comunisti 

Un intero scaffale di bio-
grafie non basta a fare un 
libro di storia. Cosi e di tanti 
vetrini colorati che presi uno 
per uno, o messi in fila, non 
fanno un mosaico. Ci sono 
pero delle biografie che sono 
essenz.ali per conoscere e per 
intendere la storia. anzi ce ne 
sono che. da sole, gia sono 
storia nei senso piu pieno. 
Ci si trovano i fatti nei loro 
svolgersi. ci sono gli uomini 
che li vivono. C'e la consape-
volezza del loro significato 
mentre sono vissuti e succes-
sivamente la riflessione criti
cs quando vengono ripensati 
come materiale per costruire 
ancora o per ricostruire da 
capo. II «Diario di tren-
t'anni •» di Camilla Ravera, 
pubblicato dagli Editori Riu-
niti, e un libro di storia, 
una storia die devono leggere 
tutti quelli che vogliono sape-
re come si e fatto il Partilo 
comunista italiano, e che sono 
interessati a comprendere 
quelb che esso e oggi. 

La prima 
Yesistenza 

Come si e fatto questo no-
stro Partito. Camilla Ravera 
lo racconta proprio dal princi-
pio. con una diligenza quasi 
meticolosa. con Tintelligenza 
della dirigente impegnata co
me protagonista di primo pia
no e al tempo stesso con la 
passione della militante. E' 
una passione che fa vivo il 
libro ed e appena velata da 
una modestia esemplare. non 
adoperata mai pero a velare 
la realta. cosi come e stata 
vissuta. 

C'e in questo libro. prima di 
tutto, il racconto della fatica 
della costruzione del Partito. 
La costruzione del partito ap-
pare appunto qui in tutta la 
sua complessita. Non e fatta 
del giorno della posa della 
prima pietra, o di svolte defi
nitive e di illuminazioni im-
provvise. Ci sono il lavoro as-
siduo, la ricerca costante; c'e 
anche il succedersi delle illu
sion!. di tentativi che sembra-
no poi velleitari; ci sono e non 
vengonr nascosti gli errori. 

Forse in nessun altro libro 
appare con tanta evidenza co
me in questo racconto. la fun
zione essenziale del gruppo di 
Ordine Nuovo Non fu un ce-
nacolo di illuminati o un cir-
colo di iniziati, raccolto intor-
no a un capo che volesse fol 
gorare i seguaci con le sue 
intuizioni. E' la storia di un 
gruppo che si fa, fino a diven 
tare il partito. c'e un gruppo 

Camilla Ravera 

dirigente che conquista i com-
pagni e i militanti e attraver-
so questo lavoro dimostra la 
sua capacita di apprendere e 
la sua capacita di esercitare 
una selezione continua. Certo 
e tutto meno semplice della 
leggenda di Gramsci e di To-
gliatti che nella semplificazio-
ne del racconto agiografico di 
qualche decennio fa avevano 
fondato il partito a Livorno. 
il 21 gennaio del 1921. Ma e 
tutto non solo piu vero. piu 
interessante. ma ricco di inse-
gnament'' piu vivi. di una vita 
che rende attuali anche vi-
cendi. ormai tanto Iontane. 

Camilla Ravera racconta la 
storia della faticosa conquista 
politica e ideologica del Parti
to e dei suoi quadri che 

Gramsci e Togliatti compio-
no, ann; dopo da quando, se
condo la leggenda, ne sareb-
bero stati i fondatori. Nella 
cronaca .delle riunioni della 
Capanna Mara, quando i se-
gretari delle federazionj riu-
niti la rispondono ancora no, 
quando Gramsci e Togliatti 
riflettono sulle cause oggetti-
ve di quel rifiuto e di quella 
incomprensione, c'e davvero 
qualche cosa di piu che un 
episodio di cronaca. Appare 
in qualche sobria annotazione, 
come apparira piu volte nei 
libro. Tumanita di Gramsci e 
d« Togliatti. Appare natural-
mente, poiche Tannotazione e 
di chi quelle vicende ha vissu-
to umanamente. come un se
gno di forza intellettuale. di 

tenacia rivoluzionaria, come 
una testimonianza della cultu
ra e della intelligenza politi
ca di chi sa apprendere dalla 

- storia della quale, e protago-. 
nista. 

Forst* una delle parti piu 
interessanti del libro, dove il 
rigore del documenti non spe-
gne Temozione'di rivivere una 
grande avventura, 6 quella 
dedicate alia prima resisten-
za del partito. dopo i colpi 
delle Ipeei eccezionali. II Par
tito comunista italiano. dal 
novembre del 1926. ha per un 
non breve Deriodo. come suo 
seeretario in Italia una donna. 
La compagna Camilla Ravera 
e Tunico membro della SP-
greteria eletta a Lione. che 
si trovi. nei paese e che e 

UN PROBLEMA SOCIALE AFERTO 

II ricovero dei bambini 
A colloquio con il prof. Adriano Ossicini - La drammatica situazione deH'assistenza all'infanzia: 
ingiustizie, errori e colpe nei confronti dei disadattati e degli illegittimi - La necessita della pre-
venzione aftraverso ambulatori specializzati e in collaborazione con le famiglie e con la scuola 

D ricovero dei bambini in 
istituto. con tutte le conse-
guenze negative che sono 
emerse dagli stessi fatti di 
cronaca di questi ultimi anni. 
e un problema sociale aper-
to. Nei momento in cui matu-
rano nella coscienza popo-
lare le esigenze e le spinte 
per una globale e moderna ri-
forma deH'assistenza an
che questo tema deve esse
re preso in e.same e posto in 
primo piano. Abbiamo intervi j 
stato il prof. Adriano Ossici- j 
ni. ordinario di psicoiogia del- j 
la Universita di Roma, per ; 
avere il parere di un esperto 
particolarmente qualificato in 
questo settore. Egli infatti e 
psicanalista e neuropsichia-
tra infantile, lavora da an 
ni al Centre medico psico-
pedagogico del quartiere 
Trionfale a Roma ed e auto-
re di un libro uscito in que
sti giomi. «Gli esclusi e 
noi». 

11 problema del ricovero in 
istituto degli adulti e stato og-
getto, nei noxtro paese, di un 
vivace dibattito. Si e affron-
tato, invece, solo parzialmen-
te quello relativo al ricovero 
dei bambini. Qual e il suo pa
rere su questo argomento? 

Sembra quasi impossibile 
che abbia avuto in Italia un 
ampio sviluppo polemico per 
primo il problema delTistitu-
zionalizzazione degli adulti. 
mentre tale problema riguar-
da innanzitutto e a tutti i li-
velli fondamentalmente il 
bambino. Solo lentamente sta 
prendendo corpo un'analisi 
della drammatica situazione 
deH'assistenza alTinfanzia che 
ha, nei nostro paese. due sboc-
chi s'stematici: una generica 
sanitarizzazione di tutti i pro
blem! deH'assistenza alTinfan
zia e una massiccia istituzio-
nalizzazione dei bambini. 

Che cosa intende per impo-

stazione sanitarizzante deH'as
sistenza all'infanzia? 

Si potrebbe fare un Iungo di
scorso teorico, ma e preferibi-
Ie portare alcuni esempi pra-
tici. La Iegislazione assisten-
ziale nei nostro paese, vec-
chissima e inefficiente. e ple
na di incredibili indicazioni in 
questo senso. Per esempio. i 
bambini illegittimi sono da 
sempre «brefotrofizzati>. ossia 
collocati in istituto come se 
fossero dei malati, e in modo 
tale che poi sistematicamente 
si ammalano. L'assistenza ai 
disadattati (tra Taltro classi-
ficati in modo empirico ed ar-
caico da pcrsone non compe-
tenti sulla base di vecchie ca-
talogazioni) e fatta prevalen-
temente con ricovero in istitu
to dietro posticce etichette di 
carattere psicopatologico. Non 
awiene quasi mai con inter
vene nelTambiente. nella fa-
miglia. nelle strutture. nelle 
quali sorgono e debbono esse
re prevenute o modificate le 
ragioni del disadattamento. 
La bre\-e e non felice vita del
le classi differenziali e un 
campanello di allarme sulla 
perdurante tendenza a tradur-
re col piglio della sanitarizza 
zionc strutture istituzionaliz-
zar»»i. quaci a livello di « Ghet-
ti >. al posto di organizza-
zioni assistenziali psicopedago-
giche con funzione di integra 
zione e di adattamento. Ma 
questa tendenza e cosi dram-
maticamente imperante che 
nella passata legislatura si c 
approvata una legge per gli 
invalidi civili. secondo la qua
le i bambini riconosciuti inva 
lidi civili per ragioni psico-fi-
siche vengono assistiti e in 
modo abbastanza ampio solo 
se istituzionalizzati: se inve 
ce rimangono in famiglia non 
percepiscono assistenza. Con 
il duplice risultato che non so
lo non vengono recuperati co
me dovrebbero. ma, contraria-

mente a tutto Torientamento 
scientifico contemporaneo. 
vengono distaccati dall'am-
biente e peggiorano; aumen-
tano. d'altra parte, gli istituti 
di ricovero invece di diminui-
re a favore di strutture assi
stenziali aperte e di zona. 

Quali sono, e che caratteri-
stiche hanno queste strutture 
aperte? 

Sono i Centri medico-psico-
pedagogici dei quali si parla 
da decenni. ma che funziona-
no nei nostro paese a livello 
pionieristico. Essi sono orga-
nismi aperti. a tipo ambulato-
riale. nei quali lavorano in 
equipe psicologi, pedagogisti, 
assistenti sociali e neuropsi-
chiatri infantili. Essi dovreb
bero svolgere un'azione di as
sistenza e di prevenzione a li
vello di quartiere. di paese. di 
zona, occupandosi dei proble-
mi deH'adattamento del bam
bino prevalentemente sano, 
ossia non stabilmente e strut-
turalmente disadattato, e in-
tervenendo anche con terapie 
nei casi patologici. 

Come mai nei nostra paese 
si e fatto tanto poco in questo 
settore? 

Per vari motivi. Innanzi tut
to. perche Tassistenza e una 
grossa fonte di interessi eco-
nomici e politici; e una delle 
basi piu tragiche e incredibili 
del sottogoverno. In secondo 
luogo. per I'arretratezza della 
cultura psicologica del nostro 
paese visto che la psicoiogia 
e praticamente sorta a li
vedo non pionieristico in Ita
lia dopo la liberazione. fi-
nita Teclissi dovuta agli orien 
tamenti gentiliani • afferma-
tisi col fascismo. Nei mio 
libro. ho pubblicato documenti 
ed esperienze fatte da me e 
e dai miei collaboratori, nel-
l'arco di circa trent'anni che 
dimostrano in modo incredi-
bile cos'e Tistituzionalizzazio-
ne dei bambini nei nostro pae

se. NelTattesa delle riforme 
che pure sono urgenti. non 
vedo perche si debbano fare 
leggi sbagliate. si debbano fa
re impazzire i bambini, non 
si trovi neanche il tempo ad 
psempio (non dico il denaro. 
perche non esiste il proble
ma) per tirare fuori dopo de-
r^nni dal « manicomio > di Ro
ma (e dagli altri manicomi) il 
padiglione dei bambini disa
dattati. 

L'istituzionalizzazione dei 
bambini e sempre negaliva? 

Si. perche le strutture isti-
tuzionalizzanti sono artificiali. 
antipsicologiche. alienanti. a 
prescindere dalla buona volon 
ta. quando c'e. di coloro i 
quali operano in esse. Qualche 
volta e impossibile evitarle 
anche in paesi civili. ma nei 
casi nei quali Tambiente fa-
miliare e peggiore dell'isti-
tuto, oltre che a procedere a 
Risjlematiche modiriche am-
bientali. e fondamentalmente 
importante creare istituti di 
tipo familiare come ad esem
pio i c focolari ». esperienza 
parzialmente tentata in alcuni 
paesi e in piccolo anche da 
noi con successo. 

Condivide la sfiducia di chi 
vede lontana la possibilita di 
risolvere questi drammatici 
problemi? 

No. Perche finalmente si 
stanno muovendo le famiglie 
dei bambini istituzionalizzati. 
non assistiti. male curati. La 
polemica di tanti anni non ha 
ancora modificato le strutture. 
ma ha creato una coscienza 
sempre maggiore. nelle fami
glie dei bambini, di quello 
che si potrebbe fare e non si 
fa. Se questo moto trovera una 
sua unita e una sua guida, sa
ranno proprio le famiglie che 
imporranno ai tecnici e ai 
legislator] le riforme da tanto 
tempo disattese. 

G. P. Lombardo 

riuscita a sfuggire all'arresto. 
E' lei che ritesse le fila del-
Torganizzazione, sistema qui e 
la pe- TItalia del Nord gli uf-
fici-clandestini. della direzione 
del partito, riunisce gli « in
terregional! » e provvede a so 
stituire quelli che * cadono ». 
e ne mforma diligentemente 
Togliatti. a Mosca. 

Gli stralci dei rapporti e 
delle lettere documentano del 
realismo del racconto e del 
giudizio. Abbiamo la prova 
che negli anni fra. il 1921 e la 
fine del 1926 si e costituito in 
Italia un partito come TItalia 
non aveva conosciuto mai. E' 
un partito di cospiratori che 
non intendono la cospirazione 
come un gioco o come un 
momento retorico della poll 
tica. ma come un'arte che ha 
10 scopo essenziale di mante-
nere dei collegamenti di mas 
sa. di andare verso le masse. 
11 partito deve vivere nelTil-
legalita e permettere a un nu-
mero sempre piu grande di 
compagni di essere protagoni
st) di una battaglia che non 
ammette cedimenti o capito 
lazioru. 

Camilla Ravera racconta 
dei colpi che il partito subi-
sce e non dimentica che una 
situazione nuova e cosi gra
ve pud determinare Timpa 
zienza delle fughe in avanti. 
le t deviazioni di tipo terron-
stico». Lo fa aggiungendo. 
semplicemente, che ha prov-
veduto a inviare dei compa
gni per discutere e chianrc 
questi problemi. per correg-
gere gli errori. la cui penco 
losita non ha bisogno dawe-
rc di spiegare a Togliatti al 
quale si rivoige. 

Camilla Ravera: la compa
gna Silvia, il « Micheli » tan 
to cercato dalla polizia, sara 
poi nei 1929 e nei 1930 anche 
una protagonista essenziale 
nei momento della < svolta >. 

11 Centro 
Interno 

•'E' lei che torna in Italia a 
dingere il Centro Intemo. a 
reaiizzare quel rilancio del-
Torganizzazione della attivita 
del partito che carattenzzc-
ranno due anni di lavoro, de-
stinati a lasciare un segno in-
delebile anche per il futuro. 
Forse la cosa piu importante 
di questa vicenda e la testi
monianza del modo come la 
« svolta > e intesa da Palmiro 
Togliatti. che ne e Tanima-
tore. Si tratta di riportare il 
partito in Italia, a contatto 
con la realta italiana. di ricol-
legare e di far vivere politi-
camente i gruppi dispersi di 
militanti. di prendere contat
to con le nuove generazioni. 

Siamo in un momento di 
crisi economica grave, di tur-
bamento nelle file fasciste, di 
ripresa, anche da parte di al
tre correnti antifasciste. I co 
munisti devono esserci e de
vono esercitare una funzione 
di avanguardia. Ci fu un in 
fiusso « esterno », che veniva 
dalle decisioni del decimo Pie 
num delTInternazionale; vi fu 
un travaglio nei quale si in 
trecciarono anche vicende 
personali; e ci furono, per
che negarlo, le illusioni di una 
prospettiva piu rapida. Ma dal 

racconto della Ravera appa
re come le illusioni, per cui 
la svolta veniva intesa come 
la « rivoluzione dietro Tango-
lo». non furono mai di To
gliatti, "he furono elemento in 
qualche modo determinante di 
quella politica nuova e neces-
saria. 

E' Tultima avventura, pri
ma del carcere e della depor-
tazione che durarono tredici 
anni, e anche questa avven
tura 6 vissuta in un modo 
esemplare. L'avventura di una 
cospiratrice eccezionale, se e 
vero come e vero, che la casa 
dove era stato insediato il 
Centro Interno non fu mai 
trovata dalla polizia, da quel-
l'OVRA che pure era riuscita 
ad infiltrare uno dei suoi 
agenti fino al posto di segre-
tario regionale. II provocato-
re che chiedeva a Camilla 
Ravera di accettare una sede 
piu « sicura », che voleva sa-
pere dove lei avesse la sua 
abitazione, tiro persino ad in-
dovinare e « scoperse » che 
la cas ' segreta era sul lago 
di Como con una vista mera-
vigliosa. Quando arrestarono 
Camilla Ravera. i poliziotti 
cercarono di sapere, anzi vol-
lero dimostrare che sapevano 
gia. Parlarono del lago. della 
villa, del panorama: loro non 
seppero mai e Camilla Rave
ra capi chi aveva tradito. 
Eros Vecchi che aveva credu-
to a un suo racconto. non era 
riuscito a sapere neppure che 
la sede era addirittura in 
un'altra regione. E' un parti
colare? Forse e qualche cosa 
di piu. se si pensa a questa 
fragile donna. Aveva tanta fi-
ducia nei Partito e nei com
pagni. nei suo lavoro in Italia 
non aveva forse piu di una 
mezza dozzina di collegamen
ti, ma sapeva che se e'era una 
« confidenza » da fare sulla 
sede della segreteria. questa 
c confidenza » poteva al piu 
essere una bella invenzione. 

; Una bandiera 
rossa 

Con Tarresto comincia per 
Silvia una vita nuova. E' una 
vita piena anche quando pe-
sano i tnboli della segregazio-
nc- e della salute malferma. 
La storia del suo carcere e 
la piu bella. perche e quella 
di una vita vissuta con una 
intensita che non si placa mai 
e con una tranquilla fermezza 
che non si trasforma mai in 
insofferenza o esagitazione. 
Qualcunc ha scritto o scrive 
del carcere come di un in
ferno; c'e chi parla delle sue 
prigioni soltanto come di un 
tormento Qui il carcere e un 
pezzo di mondo; il nemico non 
e la guardiana, o la suora, o 
ii direttore. ci sono uomini e 
donne, come sono donne le de-
tenute comuni. Per essere ele-
mentari. si potrebbe dire ci 
sono buoni e cattivi come dap-
pertutto. ma non e que
sta conclusione deamicisiana 
quelb delle prigioni di Ca
milla Ravera. 

Dovunque passa, Camilla 
trova che qualcuno puo di-
ventare migliore. Sara un ca
so. sara una sorta di miracolo 

evangelico, ma la guardian* 
regala il suo golfetto; le suo-
re. quasi tutte, aiutano conv 
possono; le autorita devono 
intervenire, cambiare diretto-
ri di carcere e marescialli 
dei carahinieri al confino. solo 
perche 6 passata una donna 
che li ha fatti piu umani. Era 
trentasette chili scarsi, o 
quando la pesarono in un car
cere rifecero la prova per
che Darevano davvero troppo 
pochi Eppure resistette, sop-
porto anche la persecuzione. 
fu semore una persona viva. 
E quando un giorno le disse-
ro di guardare fuori dalla fe
nestra del carcere di Perugia 
e vide tre uomini lontani e uno 
ad agitare una bandiera roi-
sa, lei fu contenta di aver vis-
suto sempre come era vissuta 
e di continuare cosi. 

Ancora una osservazion*. 
prima di lasciare al lettore 
di leggerselo lui il libro e di 
scoprire le tante cose che ci 
si possono trovare. II nostro 
e stato sempre un Partito nei 
quale si 6 discusso, si sono 
confrontate le idee, nei quale 
si 6 dato un contributo sem
pre. non solo di sacrificio, ma 
di intelligenza. La discussione 
di sempre: nella clandestini-
ta. all'estero. nei carcere. Ma 
e un partito nei quale si e 
discusso sempre per operare 
e dove a oeni momento e sta
to pur necessario arrivare a 
una oonclusione. 

Molti degli anni, anzi quasi 
tutti gli anni, dei quali rac
conta Camilla Ravera. appar-
tengono alia eta del ferro del 
nnstro Partito. L'eta della co
struzione del Partito. della co
spirazione. non era la piO 
adatta alTidillio. non abbiamo 
tpnuto duro perche ci siamo 
detti « vogliamoci bene »; ab
biamo resistito, superato la 
prova, perche abbiamo cre-
duto di essere dalla parte del
la verita. E questa donna fra
gile non cerco Tidillio o Tasc«-
si nella vita politica. certo non 
fu mai aspra e non lo e nei 
racconto. Dice di Bordiga. di 
Tasca, dei c tre > espulsi al 
momento della svolta. e ogni 
volta parla delTamarezza di 
separarsi da quelli che erano 
stati compagni. ma ogni vol
ta non c'e dubbio sulla neces
sita della lotta. C'e sempre 
la consapevolezza della neces
sita del rigore politico, delle 
decisioni che a un certo mo
mento dovevano tagliare nei 
vivo. 

Tocco anche a lei, negli an
ni del confino, che furono cer
to i piu amari della sua non 
facile esistenza. di soffnre, di 
essere isolata e poi estranea 
nei confronti del collettivo dei 
comunisti. Credette perd an
che allora nei partito e oggi 
ci racconta questa sua vicen
da dopo che per tanti anni e 
tornata ad essere una diri
gente comunista, una deputa-
ta della sua Torino. E nei suo 
racconto c'e la prova che essa 
pud ancora aiutare. insegna-
re. collaborare a dirigere que
sto partito nuovo. Una vita. 
quella di Camilla Ravera, che 
onora un Partito. un partito 
che ha dimostrato di esserne 
degno. 

Gian Carlo Pafeffa 

BOMPIANI 
Umberto Eco 

IL COSTUME 
DI CASA 

Her una pratica tiolla diffidenza Laooo 

http://mi.su

