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La Fondazione Piero e Marco Pellegrini -
Guglielmo Canevascini, Lugano

par Gabriele ROSSI

Premessa
La storia del socialismo ticinese e poco conosciuta oltre le ristrette

frontiere del cantone (ed anche all'irtterno di queste, in buona misura).
E' perciö possibile che alcuni riferimenti sfuggano al lettore romando.
Per limitare i danni vediamo di inquadrare alcuni aspetti sin dall'inizio.

II socialismo arriva in Ticino portatovi dagli emigranti ticinesi e dagli
immigrati operai italiani e svizzero-tedeschi (questi Ultimi prevalente-
mente qualificati). II Partito socialista (PST) sorge nel 1900 e subisce una
scissione nel 1913 ad opera di Guglielmo Canevascini, che sarä il leader
storico del movimento (allora era segretario del cartello sindacale can-
tonale, la Camera del Lavoro). Canevascini entra in Consiglio di Stato
nel 1922 e vi rimane fino al 1959. Nel frattempo l'attivitä socialista si
caratterizza per l'aiuto fornito ai profughi italiani.

Grossi problemi sorgono al momento di sostituire Canevascini. Scon-
tri generazionali si sovrappongono a divergenze di linea. La morte
prematura di alcune figure di spicco, come Piero Pellegrini, il successore
in governo, e di Guido Pedroli, militante e studioso che incise profonda-
mente sul modo di pensare e di agire della sinistra socialista, accentua il
disagio profondo del PST. Nel 1969, la spaccatura; a sinistra del PST

nasce il PSAutonomo il quale dä meno peso (anche per necessity) al
lavoro nelle istituzioni e stimola invece maggiormente la partecipazione
diretta nei movimenti (inquilini, per es.). Oggi, dopo una nuova lacera-
zione nel PST, i due schieramenti si equivalgono e anche le lore
posizioni ideologiche e pratiche non si distanziano granche.
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Brevi note sulla Fondazione
Essa nasce nel 1965 con il nome di Fondazione Piero Pellegrini. Lo

scopo era quello di ricordare la figura e l'opera di Pellegrini, per lunghi
anni direttore di Libera Stampa, il quotidiano del PST, e per poche
settimane Consigliere di Stato socialista nel 1959, prima della sua im-
provvisa scomparsa.

Guglielmo Canevascini la resse agli inizi, sostituito poi da Eros Bel-
linelli. La Fondazione aveva lo scopo di attribuire una borsa di studio.
Ben presto ci si accorse che si veniva cosi coprendo uno spazio, offrendo
un servizio che in realtä competeva alio Stato; i fondi potevano essere

impiegati meglio. Si costitui allora un gruppo di lavoro per una storia
del movimento operaio nella Svizzera Italiana, animato da Marco Pellegrini,

segretario della Fondazione.

Gli aspri scontri di allora tra PST e PSA bloccarono a piü riprese
l'attivita della Fondazione, il cui consiglio direttivo era diviso. Malgrado
do si continuava la riflession teorica e lo studio.

Quando i tempi parevano maturi per raccogliere i primi frutti del
lavoro, Marco Pellegrini moriva in un incidente stradale. L'attivita della
Fondazione si fermava, per poi avere un guizzo, ma niente di piü, tra il
1974 e il 1975, quando uscivano i primi due volumi della collana «Qua-
derni di storia del movimento operaio nella Svizzera Italiana» : un
diario di Giovanni Arcioni, emigrante ticinese in Australia, opera curata
da Giorgio Cheda (che acquisterä notorietä per i suoi studi nel campo),
e «Un'economia a rimorchio» di Angelo Rossi, spaccato della realtä
ticinese che fece sealpore, procurando la reazione di Tito Tettamanti
(avvocato finanziere ormai noto anche oltralpe) che pubblicö une lettera
aperta di risposta.

Poi nulla fino al 1981. Si riparte allora con un nuovo Consiglio Direttivo

di cui e presidente Pierluigi Borella. Negli anni seguenti la dire-
zione seguita dalla Fondazione e quella di ricuperare gli archivi e i
documenti della memoria operaia.

II perche di questa attivitä
Perche dedicare tanti sforzi alia storia del movimento operaio Per
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rispondere e necessario, a mio parere, appronfondire alcuni nodi important^

La «storia» e, si crede, l'esposizione dei «fatti» (il giuramento della
pallacorda, la presa della Bastiglia, l'uccisione di Marat, il Terrore) con-
catenati fra di essi fino a dare una spiegazione, una struttura a tutto l'in-
sieme, all'«evento» storico (la Rivoluzione francese). L'evento serve poi
a costruire una divisione in periodi di tempo successivi (Ancien Regime,
Rivoluzione, Epoca Napoleonica, Restaurazione).

Sembrerebbe un'operazione perfettamente legittima e obiettiva. In
realtä l'evento storico e una costruzione ideologica tra le piü potenti e

serve a trasmettere e perpetuare una «certa» lettura dei fatti, soprattutto
una «certa» lettura di «certi» fatti. Se a spartiacque tra due periodi della
sforia ticinese prendo 1'apertura della galleria ferroviaria al San Got-
tardo (1882) o la «rivoluzione» liberale (1890) compio una scelta che ha

conseguenze fondamentali sulle spiegazioni che avanzerö per collegare
i «fatti» della storia ticinese di fine Ottocento.

Marx scriveva che le idee dominanti sono le idee della classe
dominante. Ora, se vogliamo reagire a questo dominio, dobbiamo adottare
un criterio che e quello di smontare, capire e rimontare i fatti evitando di
cadere vittime delle costruzioni storiche giä preparate; cercare quei
«certi fatti» che volutamente si sono tralasciati nella lettura tradizionale.

Un recente «scandaletto» ci aiuta a capire.
Anno 1985, 20o anniversario della morte di Henri Guisan, coman-

dante in capo dell'esercito svizzero durante la seconda guerra mondiale,
figura amata e fatta amare (non son lontani i tempi in cui la sua foto
decorava le cucine di molte case).

Oscar Gauye, archivista federale, pubblica sul numero died della
rivista degli archivi federali svizzeri un documento che sarebbe la mi-
nuta di un progetto di discorso per la riunione degli ufficiali superiori
dell'esercito, convocati al Riitli dal generale il 25 luglio 1940. Guisan
improvviso gran parte del discorso ed utilizzö solo appunti sommari:
cosi non si ebbe mai un testo dell'allocuzione, ma solo indicazioni dei
temi trattati. Un tono fermo, non disfattista o quasi come quello tenuto
dal consigliere federale Pilet-Golaz alia radio poco tempo prima (25

giugno). Da questo testo, Gauye parte in una ricostruzione del pensiero




















