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L E T T E R A T U R A 

Gli atti del 1° Congresso degli scrittori dell'URSS 

Rivoluzione e letteratura 
Zdanov e gli«ingegneri di anime », le relazioni di Gorki, Bucharin e Radek, Stalin e il «nazional-

proletariato» in un libro di Laterza curato da Giorgio Kraiski e introdotto da Vittorio Strada 

Un libro fra i piu interessan'i 
dell'anno e Rivoluzione e let
teratura (ed. Laterza). curato 
da Giorgio Kraiski. con un'am-
pia introduzione di Vittorio Stra
da. E', per il lettore italiano. 
una ricostruzione del 1. Con
gresso degli scrittori sovie'ici 
che si tenne a Mosca nel 1934 
(17 agosto-1. settembre). Fu. 
per cosi dire, l'atto di nascita 
pubblico del « realismo socia-
Hsta» che da tempo era in 
incubazione. Vi partecipavano 
590 delegati e circa 40 invitati 
stranieri fra cui Klaus Mann, 
J.-R. Bloch, L. Aragoti. K. 
Toller. Th. Pliever. A. Malraux. 
Î e relazioni furono svolte da 
Gorki, Radek. Bucharin. men-
tre il saluto del C.C. del PCb 
veniva porta'o da Zdanov. Oltre 
a larghi estratti di questi testi, 
il libro contiene una scelta di 
interventi: Sklovski. Fefer. 
Ehrenburg, Kolcov. Olesa, Ba
bel, Surkov. Pasternak. Bednyi. 
Aseev. 

E' una pagina tragica di sto-
ria. Radek e Bucharin scom-
parvero di li a poco. proces-
sati e condannati. Cosi av-
venne per molti scri'tori. Fa-
deev si uccise dopo il XX 
Congresso. Degli invitati stra
nieri molti si allontanarono. de-
lusi. dal movimento. Altri fini-
rono tragicamente. Comunque. 
in breve crollava qucll'iimta 
della cultura che s'era forma-
ta intomo alia prospettiva aPer-
ta dalla Rivoluzione d'ottobre. 
e quindi intomo all'URSS come 
primo paese socialis a. 

E" chiaro che la riflessione su 
auesti testi riguarda da vicino 
lo sludioso di letteratura ma 
anche il politico. II dibattito del 
« congresso > sovietico ci pone 
di fronte a problemi e a situa-
zioni che vanno riconsiderati 
senza partito preso. sen/a sche-
mi. per approdare a una con-
clusione utile. Cosa fu. in real
ta? Fu un'assemblea di scrifori 
che o si sentivano « rivoluzio-
nari » o erano favorevoli alia 
rivoluzione. Ad essa il potere 
rivoluzionario interveniva. ani-
mato ormai da un'illusione che. 
nella cultura e nella politlca. 
si rivelo deleteria. degenerati-
va. se non fatale: 1'illusione 
che l'organizzazione risolva 
tutto. Zdanov. nel suo « saluto > 
al congresso. adottava la formu
la suggestiva detta*a da Stalin 
Per cui il poeta. il narratore. 
lo scrittore dovevano sentirsi 
« ingegneri di anime », confi-
nando la letteratura nel ghetto 
della funzione pedagogica o in 
una concezione che facilmente 
si potrebbe dire controriformi-
stica (c il vero condito in molli 
versi»). 

C'e un'altra formula da con-
siderare: « I'attuale stato della 
letteratura borghese e tale che 
essa non pud piu creare grandi 
opere ». Riprendendo il famoso 
tabu dell'c arte decadente >. si 
sottovalutava la vitalita dello 
avversario borghese, mentre 
con la piattaforma del «rea
lismo socialists ». si tendeva a 
«laborare un piano di bataglia 
piuttosto largo, giacche — al-
metio allora, e diremo perche 
— in quella piattaforma si am 
mettevano esperienze diverse. 
da Maiakovski a Gorki: avan-
guardie e forze legate alle tra-
dizioni nisse deH'Ottocento. Del 
pesto i nomi dei presenti al Con
gresso gia citati confermano 
l'esistenza del pluralismo. 

// fervore 
dell'Otfobre 

Nel '54 erano passati 17 an-
ni dalla Rivoluzione; anni di 
bat'.aglie aspre e di appassio 
nati confront! di indirizzi idealt 
non solo fra i gruppi letterari 
ma anche aU'interno e al verti-
oe del gruppo dirigente poli
tico. II tema. piu o meno. era 
questo: e possibile una lettera
tura « proletaria >? Le conse-
guenze sono immaginabili. Le
nin e Troski. ad es., non sotto-
valutavano I'eredita che il pro-
letaria'o avrebbe dovuto rac-
cogliere dal periodo borghese. 
Fra gli scrittori non mancava-
no impazienti. nei casi miglio-
ri. o verbalisti. nei casi peg-
giori. che non senza velleita-
rismi. facevano tabula rasa di 
ogni tradizione. Ma il discorso 
sulle o contro le tradizioni era 
anche nelle motivazioni delle 
avanguardie. alle quali molti. 
nel gruppo dirigente. guarda-

' vano allarmati o incapaci di 
capire. Per cui il potere so
vietico s'era trovato a fare i 
conti con una realta composi-
ta. contraddittoria. che si com 
plicava tanto piu quanto piu la 
lotta politica — almeno ai ver 
tici — si ammantava di aspetti 
esteriori di lotta ideale. Ep-
pure il fervore dell'Ottobre *17 
soprawiveva. Da un giomo al-
l'altro non si poteva sopprime-
re questa realta di voci diverse 
e di fertili inquic:udini che ave-
vano mantenuto sveglia la let
teratura negli anni venti. 

Le tre « relazioni > sono si
gnificative. Radek, neH'ultima 
parte del suo discorso pone la 
•Iternatrva: € James Joyce o 
realismo socialista? * Gorki, in 
•jai peroraziooe che risale flno 

agli uomini primitivi, ripropo-
ne lo schema romantico del rap-
porto col folklore che, trasferi-
to nel contes'o successivo, di-
vonm una mostruosa malattia 
della cultura sorietica: come 
se anche le situazioni < popola-
ri > non si rinnovassero (per 
giunta, nel caso speciflco, in 
una prospettiva storica aper-
ta da una costruzione socialista 
impostata sul potere dei soviet 
e suH'industrializzazione). Piu 
curioso il divario fra Radek e 
Bucharin. 

Pasternak e 
/ giovani 

II primo. rivolgondosi agli 
s'ranieri. pone quella rigida 
alternativa: si al realismo so-
cialista: no a Joyce, suscitando 
proteste. fra gli altri, di Mal
raux e del tedesco Herzfelde. 
II secondo. pur prendendosela 
con Belyi e con la c feticizza-
zione della parola >. e meno 
drastico. Parla di Blok, Kse-
nin, Brjusov. Cita Bednyi. Esal-
ta Maiakoski. Non passa sotto 
silenzio. tutt'altro. scrittori di 
« grandissimo calibro » come 
Pas'ernak. Tichonov, Selvinski, 
Aseev. Fra gli altri distingue 
Pasternak lienche sia « il piu 
lontano dall'attualita >: Paster
nak e « originate ». « uno dei 
piu straordinari maestri del 
verso della nostra epoca ». Par-
lando entrambi a nome del 

gruppo dirigente, Radek e Bu
charin si differenziano quando 
dalle premesse passano ai giu-
dizi. Per cui contro Bucharin 
insorge Surkov accusandolo di 
non badare ai e giovani > che 
compivano scelte ben diver
se da Pasternak. 

In pratica fra i vari perso-
naggi circolano preoccupazioni 
non indifferenti. Ad es. Bucha
rin risponde al contetm o del 
messaggio di Gide. il quale par-
lava di « irirfirrdfiaIi.?»!o comu-
nista » e fa osservare che « lo 
sviluppo della personalita » nel
la societa comunista non e af-
fatto < individualismo ». Que-
st*ultimo e mosso dalla « ten-
denza naturale a isolare qli 
individui». Mentre. egli dice. 
c noi vogliamo che tutti si ca-
piscann perfettamente. ma che 
ciascuno di noi non ski un ha-
lordo o un castrato (cioe, non 
si riduca al IKello volgare del
la divulgazione). ma... una per
sona magnifica, capace di sem-
pre nuovi sviluppi interiori ». E" 
l'obiezione di fondo al tecnici-
smo letterario, che si rinchiu-
de nell'assoluto della speri-
mentazione dei linguaggi. Ma. 

a sua volta. Bucharin non arri-
va — o non puo arrivare — al
ia conclusione logica del rivo
luzionario cui, per la sua co-
stante esigenza di liberta. ri-
pugna l'ipotesi di castrare l'ar-
ie. Tutte le componenti sono 
i|x>tizzabili se non sono men-
zogna. per cui i pilastri su cui 
s; puo sottrarre l'arte all*as-
se.Timen'o borghese sono la di-
fesa strenua della sua autono-

mia, con le sue possibilita di 
ricerca, e la formazione di una 
consapevolez/.a critica rigorosa 
aU'interno di quell'autonomia. 
Questa. mi pate, anche la le-
zione di queste pagine. 

Nel contesto di quel « congres
so » gli scrittori intervennero 
eon discorsi difensivi, monchi 
o pieni di allusioni. Ecco perche 
qui abbiamo preferito analiz-
zare alcune linee degl'interven-
ti |M)litiei. Ai quali.pero.bisogna 
aggiungere — per una visione 
piu estesa — altri elementi che 
S rada aggiunge con una ricca 
in formazione da fonti dirette. 
anche se a volte cade in squar-
ci polemici un po' aceibi. Cosi 
ritroviamo una fra->e — gia no-
td — di Stalin che preludeva. 
nel 1925, all'irrigidimento suc
cessive del « realismo sociali 
sta »: « Proletaria per il suo 
contenuto, nazionale per la sua 
forma, tale i la cultura umana 
verso la quale va il sociali 
smo ». Uno schema che. certo. 
rispondeva a una situazione dif 
fusa nell'LIRSS e si traduceva 
in una piattaforma sempliflca-
trice. Adattandosi a un dualismo 
di quel tipo — contenuti pro 
letari e forme riazionali — si 
puo piu parlare di arte •* rivolu 
zionaria »? Cos'e un'arte rivo 
luzionana che < non porti tutti 
a capirsi %? 0 , per dirla altri-
menti. che si conformi alle an 
gustie di un ambito di purismo 
nazionale? O che. comunque. 
non sappia andare controcor-
rente? 

Michele Rago 

S T O R I A POLIT1CA I D E O L O G I A 

Trenfanni fa i sicari di 
Mussolini assassinavano 
in Francia Carlo e Nello Rosselli 

Laloro 
voce 

I funeral! a Parlgi dei fratelli Rosselli, assastinatl dal « cagoulards » a Bagnoles-sur-1'Ofnt, 

faceva paura al fascismo 
Dal " Non mollare » al confino di Lipari e all'esilio — Come 
nacque il movimento « Giustizia e Liberta » — L'esperienza 
dr Spagna e I'appello all'unita contro la dittatura fascista 

La vile imboscata dei " cagoulards " a Bagnoles-sur-l'Orne 

. «(iiacevano sulld frevlda p.e-
tra. Carlo col capo gettato all'in 
dietro. Ie siwlle tese come in un 
supremo .sfor/.o di ri\olta e di 
lotta. Neho -<f.gurato dal >.mgue. 
die copnva la faccia <ii un \elo 
\ tola >cuto Carlo era-stato ucei 
so 

che chiamavatio tl mondo a le 
stiinonc del regime di schiavilii 
uistauratoti m Italia. Per jar 
tacere guesti mcomodi * suddili >. 
fjiu'.-ifi rihelli indoniahili. diamto 
.it. jfrnn nelle lorn posiziom. non 
e'era che il carcere e IUmelli si 

o in p.edi. uctio alia portiera I ritroio a Lilian, popoluta <ii con 
(iell'uiuomoivle; Nello. la cui for- finuli e primunieri. nel 

Carlo e Nello Rosselli con I loro f ig l i , In una foto del 1933 

A R T ! F I G U R A T I V E 

GLI ETRUSCHI: NON PIU UN MISTERO 
MA UN NOW DI STORIA UMANA 

Oltre cinquecento pezzi criticamente ordinati 
alia Accademia delle Scienze - Carattere «spet-

tacolare » e documentario dell'esposizione 

TORINO, giugno. 
Per gran parte della media 

cultura gli etruschi sono prima 
di tutto un mito: della astrazio 
ne, della indecifrabilita. di una 
arcaicita in cui sfrcnare quella 
nostalgia dell'imniaginario e del 
fantastico che i divulgatori di ar-
cheoloilia ammanmscono con enor-
me succcsso. Un popolo che Ton 
da del tempo sembra aver oiom-
bato nel sonno piu incontaminato 
da il via ad una serie infinita di 
incrostazioni. sotto le quali il pa 
ziente lavoro degli studiosi puo 
ncucire le fila di scopertp e de-
cifrazioni senza che. in appa-
renza. il mito ne risulti intac-
cato. 

Qiiat.ti sanno che il piu gran 
nutnero di documenti linguistici 
ne sono ormai stati decifrati e 
che tutti son stati quanto meno 
letti? La leggenda dcll'Etruria 
che ha portato con se nel silenzio 
il proprio «segreto» e troppo 
poetica per es=ere vinta. Del re-
Mo il tempo stesso. e la geogra-
fia. hanno fatto la loro parte: i 
luoghi sono diventati una sorta di 
vuoto d'alberi e di persone. in 
uno stupore di altera che Car-
darelh una quarantina di anni fa 
ha rias5unto in questa epigrafe 
lirica: «Qui rise giovane I'etru 
sco... >. Ma il «mistero» degli 
Etruschi e un altro. quello che 
tocca alia scienza non tanto sma-
gare quanto precisare proprio in 
cid che ha di meno misterioso 
e di piu preciso: quello di una 
civtlta nel suo sviluppo. del suo 
signifleato. e del senso dei segni 
che ha Iasciato. Piu che un mi
stero. un preciso nodo di storia 
umana. 

Ottimamente percid viene la 
splendida mostra che s'e appe-
na inaugurata a Torino, all"Acca
demia delle Scienze. sotto il titolo 
di « Mostra deH'arte e della civil-
ta degli etruschi >. Splendida. in-
tanto. criticamente: con chiarez-
za e sempliatia. si pud seguire 
il cammino dell'Etruna in tutta 
la luce gettata dalle indagim piu 
recenti: e del mito non resta dav-
vero nulla, se non solide e reali-
stiche conoscenze articolate in un 
discorso continuo. Ottimamente 
hanno la\oraio. da questo punto 
di vista etruscologi illustn come 
Massimo Pallottino e Mano Mo-
retti. e sneora i professon Gul-
Iini e Carducci. Sono oltre cin
quecento i pezzj che hanno rac-
colto e sistemato nella «manica 
dello Schiapparelli > del palazzo 
guariniano: cosi da seguire le va-
rie epoche. dall'arcaica alia clas-
sica sino all'ellenistica. del suo 
sviluppo. aprendo una sezione su 
quelParea padana tra Bologna e 
Spina in cui furono rentri floren-
tissimi di civilta estesi lungo il 
Po sino al Piemonte odiema 

Ma i mostra splendida anche 
per la felidta delle scelte e degli 
oggetti presentati. a dimostra-
zkme da un lato della loro te-
stimom'anza evidente di una sto
ria ricchissima • dall'attro di 

una raffmatissima civilta cultu-
rale e formale. 

In sede di nuda cronaca non si 
puo che citare alia svelta alcuni 
esempi di cio che vi si trova: da-
gh affreschi della « Tomba della 
scrota » ricostruita a'^ai felice 
inenle al comples«:o di suppeilet-
tili dell'altra tomba. dei « Bron 
zi >. rinvenuta nel territono di 
Vulci. e ancora terracolte poli-
crome. sciilture. oreficerie. ma-
nufatti. Non sembri tin elenco :m-
bonitorio: l'eccezionale interesse 
che la mostra ha risiede in un 
ottimo connubio fra spettacolarita 
museografica. e precisa. incaban-
te documentaziooe archeologica e 
critica. E a boon diritto gli ordi-
natori sottolineano come qui si 
faccia tesoro delle esperienze 
della mostra ordinata anni fa a 
Milano e di quella piu recente 
da cui questa deriva. ordinata a 
Parigi. Oslo e Colonia. Vale a 
dire e una summa sctentifica re-
stituita in modo esemplare alia 
mcditazione del pubblico. 

P a o l o FoSSat i Terracotta, da Cerveteri (Roma, Museo di Villa Giulia) 

/a eiculed era ancora magg ore 
ill iiiiL'lla del fiatello. ave\a ie-«i-
>tito io'.t.indo e p«>:tavj nelle 
undine tracce della terra e tlei 
fill di panno dei ve-.tili dei suo. 
d\vei->an. cm -'era attaeeato nel
lo sfor/o Aiipremo <h :e-...ite:e t. 

.\ poco piu di un me^e dalla 
morte di Gramsci. Mu<i>oliiii con 
un altru duplice e atroce dehtto 
si era liherato. nel modn truce 
descritto da Garo^ci. di altri due 
avversari: t fratelli Roaelli. Si 
apgiungecano alia schiera di Mat-
tentti. Amendola. Gohelli. don 
Muizoni. Gramsci e alle decine 
e decine di mtlttanti socialisti e 
comumstt che lo squadrismo are 
va eliminate ncyli anni pepgiori 
del terrore. 1 Rosselli vennero 
uccist. all'estero. nell'agguato. col 
pugnale. mentre m Italia funzio-
nava, dietro un paravento di le-
gahta. il tribunate spcciale. 

Carlo Rosselli. era nalo il 16 
novembre 1899 (Setlo era piu 
giovane di un anno), provemente 
da una famigha benestante. Quan
do il fascismo si affermo. egli 
si trovava dalla parte delta bar-
ricata su cui stavano Salcemini. 
Parri. Turati. Gohetti. Rowj Son 
si contento di un'azione propa 
gandistica contro il fnscismo. non 
«i contento di stare con il artippo 
che redigeia e distribuiva il 
Non moliare. ma partvetpo ad 
azioni clamorose che erano colpi 
durissimi per d fasctsmo. come 
la ftiga di Turati dalla casa di 
Milano. Un gesto di sfida inau 
dito. quasi un affronto diretto a 
Mussolini che. con il pretesto del
la c difesa >. faceva sorveghare 
Turati da dieci pohzwtti. fin 
quasi dentro Tappartamento del 
parlamentare socialista. Eppure 
la polizia fascista fu giocata e 
beffata: Turati fu posto in salvo 
come una bandiera. 

Gli accusati 
accusavano 

.\>I 1927. a Savona. Parri e 
Carlo Rosselli venivano proces-
sati per quell'espatrio: il proces-
so si trasformo per la digmta de 
gli imputati. per la loro fermez-
za. per la loro lucida denunca 
del fascismo. in un atto contro-
producente per il reg'me di Mu* 
sohni. La scntenza. ch'era di for 
male assolu:wne sul piano giuri 
dtco, non poteva che segnare la 
defmitira condanna politico da 
parte del readme per gh uomtni 

S C I E N Z A E T E C N I C A 

Un problema a cui bisogna dare urgentemente una giusta soluzione 

Perche le acque sono inquinate 
Ormai da qualche anno sem-

pre piu frequentemente d tema 
deH'mquinamento delle acque su
perficial] e marine viene agitato 
a diversi livelli e dalle parti pu 
disparate: sembra cioe che. di 
nanzi ai danm mcaicolabil: can 
sat: da.la massiccia contamina. 
7ione di questo elemento essen 
2iale per la vita, finalmente am 
bienti che finora a\evano mo-
strato disinteresse per que.-to 
problema. vadano prendendone 
coscienra. 

Le stesse forze politiche sono 
gia in movimento. ed a questo 
proposito deve essere segnalata 
la intere^sante iniziativa del Co-
m.tato Regionale Lombardo del 
PCI che ha promosso un Con\e-
gno svoltosi recentemente sulla 
difesa della purezza delle acque. 

Daltra parte continua a ere. 
scere su questi temi l'interesse 
del mondo scientifko. che a par
te il lavoro svolto in questi ulti-
mi anni sta per dare vita a nuo
vi convegni per i prossimi mesi. 
uno dei quali. promosso dal 
Gruppo di Studio delle Acque 
della Federazione delle Associa-
zioni Scientifkrhe e Tecniche, si 
dehnea particolarmente interes-
sante. perche vi si svolgeranno 
relazioni e comunicazioni inerenti 
a tutto l'aroo dei problemi. da 
quello delle acque lacustri a quel
lo delle acque correnti. per giun-
gere inline a trattare della utiliz-
xaaione dell'acqua nei settori piu 
diverai: approvvifionamento nxi-

che e soprattutto per la vetusta 
delle leggi vigenti. Possono an 
che esistere problemi di questa 
natura: precisiamo subito pero 

Enti Locali e partico- j che non nsponrie a \enta il luopo 
delle AmminiMrazioni ' comune che imptita alia inefficen 

za di tal: leggi t!li abu î com 
piuti dalle aziende in materia di 
scarichi industriali. perche cxy 
me e stato autore\olmente affer-
mato anche da un esponente del 
governo. la loro rigida appl.ca-
zione potrebbe costringere para 
dossalmente le date a scancare 
< acqua m.nerale >. 

Cosi qualche aiticoh*ta ha sco 
perto che i minister! intercssati 
stanno < concertando > un dise-
gno di legge nel quale, come era 
da pre»edersi. si sottrae alle 
Province la competenza su que
sti problemi. e la si da alle co-
stituende « Sovra.ntendenze di Ba 
cmo che di\entano le autonta 
locali a cui spetta I'organizza 
zione della tutela e la sorveglian-
za del corso d'acqua loro asse-
gnato>. Mentre il compito della 
depurazione continuerebbe ad es
sere demandato ai provocaton 
di inquinamenti ed alle Ammini-
strazioni comunali per la loro 
parte. E tanti saluti al decentra-
mento amministrativo ed ai ri-
sultati che gia tale decentramen 
to sta dando! 

Non c'e da stupirsi che la stam-
pa padronale. pur con certe ri-
serve. plauda ad una tale ini
ziativa dei ministeri. poiche il 
sottrarra compiti ajM Enti h> 

co per uso civile, agricolo e in-
dustnale. 

Continua intanto 1'attiv.tA e ven-
gono annunciate nuove iniziaU-
ve dee 11 
larmente 
Pro\inciah. che col decentratfien 
to ammin;*trati\o operato nel 
1956. sono preposte alia tute 
la della fauna ittita e conse-
guentemente al controllo dei li-
quidi indu>tnah mandati a riliuto 
m acque puhbhehe. Aggiungiamo 
che. anche se non do\imque. si 
de\e alle Amministrazioni pro-
vwc.ali se per la prima volta 
in Italia si e inuiata e va esten 
dendosi una \a-ta attmta di 
controllo della purezza delle ac
que: e anche dove i risultati non 
sono ancora quell i sperati. cio 
si deve molto agli ostacoli frap 
posti a questa attmta dagh or
gan! tutori. 

Da tempo questi problemi ven-
gono trattati anche dalla stampa 
padronale. e. guarda caso. le re 
sponsabilita deU'inquinamento del
le acque non vengono gia indi 
viduate do\e sono. ma si attri 
buiscono call'elefante burocrati 
co > che con la sua lentezza di 
intervento lmpedirebbe una ra-
p.da soluzione del problema. cosi 
che la contarrunazione dell'acqua 
sarebbe da attribuirsi. si agli 
scarichi delle Industrie, ma solo 
perche su queste ultime non vie
ne esercitato un adeguato con
trollo; e non solo per la suddetta 
inafM «dsll'elefante », ma aa-

cali e l'umiliare la loro autono-
mia. e obiettivo che perseguono 
da anni. e non senza qualche n-
sultato. 

L'impressione che se ne nca\a 
in definiti\a e quel.a che si stia 
preparando i! chma politico nel 
«)iiale sia po>c,bile far pa->vare 
<i.ie«te n:io\e lim taz.on. al'a! 
tivita sxolta da molte provime 
in questo scttore. aim.ta \olta a 
tutelare Fintcrew p-ibblico da.le 
\io!aziom degli industrial!. «om 
pre di«posti a disfar<i dei sotto-
prodotti che non portano profitto. 
anche quando vano co-titu ti da 
\eleni da scancare nel e acque 
superficia i o in mare I.'esemp o 
de.l inquinamento clelle acque 
marine con la nafta dovuto a' 
r pulimento delle cisterne dai re 
«idiu del grezzo. e llluminante: 
e va sottolmeato a favore della 
impresa pubblica il fatto che 
I'ENI sia una delle poche societa 
che non scanca residui in mare. 

Noi nteniamo che la strada 
maestra per la salvezza delle 
acque passi solo attraverso la 
programmazione economica de 
mocratica. che eostrmoa i mono 
poli ad investire una parte dei 
loro profitti in xmpianti dt depura 
zione e che assegni alio Stato il 
compito di predisporre prorn-
denze a favore delle piccole In
dustrie e delVartioianato. che 
non potrebbero diversamente far 
fronte alle notevoli spese d'im-
pianto occorrenti per la depura-

(M rifluti UquidL 

Per quanto riguarda :mece I 
Comuni. e necejaario mettere 
questi enti in condizioni di riva 
nare i propri bilanci. mediante 
la tanto attesa e ma: ottenata 
nforma della finanza locale poi 
cbe e improrogab le anche per 
l Comuni. non «o:o la installazK> 
ne di incrnentori d: i^imondi/.e 
ma anche quella di impianti ch. 
raci e bioiogici terminal! dei li 
qiami dome^tici che a«e.u-.e<> 
no a'tro danno a quello gia gra 
\.>simo provocato dagii scarichi 
•ndustrali. 

L'impecno quindi deLe forze 
derroeratiche e quello di opporsi 
alle "olu/ioni ^he soitraecono 
comp'ti alle Province, special 
mente nei ca?i in cui queste *tan 
no dimo-trando di essere in gra 
do di afTrontare nel modo giu^io 
problemi che i van mini«ten ed 
i loro proweditorati non sono 
stati .n grado di nsol\ere dal 
l'Unita d'ltalia in poi. E" lo stesso 
discorso che vien fatto per la 
difesa del suolo e per la sistema-
zione degli alvei dei fiumi il cui 
abbandono ha contnbuito tanto a 
determinare le alluvioni di no
vembre. E a auguriamo che que
sta linea sia fatta propria dalle 
forze politiche. particolarmente 
da tutta la sinistra, che dovran 
no battersi in sede di program
mazione economica per la solu
zione di questi problemi. 

Giorgio Casulo 

ca^tello 
alt a sulla piazza che donviia il 
mare e il porta 

Sel ]!*.'!' Ro^elh e artefice di 
una UiiHi clamoui>a iiKieme ail 
Emilia LUS.MI e Fatisto Sitti. Sel
la mo-lra di Milano. oruawzzala 
f alle-t'ta dal Cunvitto Rmaicita. 
sono riprodotti i prinit allarma 
it rapporti della polizia sulla 
scompar^a dei tre confinati da 
Lipan. Quando la polizia .scopri 
die Rosselli. Lu.^sii e Sitti non 
erano nei loro alloggi. essi erano 
gia i/i alto mare e viappiavano 
verso la lihertd. ma anche verso 
quell'esilto da cm Rosselli non 
pote piii tornare. 

Comincio in quel '29 la batta-
gha implacabile che Rosselli con-
dusse d'oltre confine contro il 
fascismo con uno smasclieramcn-
to tenace del regime di MussoU 
MI. Everso la fine di quell'anno 
fondo. con la vanfluenza di yrup 
pi diversi e non omogenei. il mo 
vimento *Gmsti:ia e Liberta*. 11 
loro giomale porlava. sotto la te-
stala. t Movimento rivoluzionario 
antifascista >. 

Da Parigi. dalla Sctzzera. dal-
Vlnglnlterra ad opera dei partiti 
antifascist!, dei fuorusciti ttaha 
rn. numerosi e mstancabih come 
t comunisti o < (»/.. >. put i.solati 
come i cattnlici o le personalita 
del vecchio mondo politico, il fa
scismo era soqqetto a una pro 
pa panda die non gli data respi 
ro. che lo infastuina. che gli 
strappava quella maschera di 
rispettal)ilita legale tanto necc<<sa 
ria alia politico intcrnazionale 
condotta da Mussolini. 

Estate 1930. Un picco'o aereo 
provemente dalla Svizzera volteg 
gia su Milano qmdato da un gio
vane valdostano. Verso mezzogior-
no. il velivolo lascia cadere ro 
lanttni che mncgniano alia liber 
ta. L'aviazione fascista non rie 
see ad intercettarlo e I'aereo n-
torna in Svizzera: s'lnfranacra. 
senza che Bassanesi ne riporti 
a'tro che ferile. sul Gottardo. 

A Luqano. la Svizzera ceiebra 
il processo contro qli orpanizza-
tori del volo che. con quel pesto. 
hanno infranto la sua nentrahta 
Rosselli & li fra gli accusati. 
pronto a trasformare anche quel 
processo in un atto d'acctisa con
tro il fascismo. Rtcordava la 
sua esperienza italiana e diceva: 
t Avc.o una casa: me 1'hanno 
devastata. \ \ c i o un giomale. 
me 1 hanno joppresso. Avevo una 
cattedra: I'ho dovuta abbando-
nare. A\e\o. come ho oggi. del 
!e idee, una dian.ta. un ideale: 
per d fenderli ho do\ uto andare 
in galera. Avevo dei maestri, de 
gli am.ci — Amendola. Matteot-
ti. Gohe*t: — me li hanno uc 
cisi ». 

II orandc mnmentn deU'impe 
qno iotale di Rosselli fu la aver-
ra di Spaana. Oie li ct si misu-
rasse per la prima volta m 
campo aperto col fascismo, a 
Rosselli. come ai comunisti. fu 
chiaro sm dal pnmo momento. 
E per quello da allora Rosselli. 
fin che le forze gl>eln consenti-
rono. ri rjmase con la sua co-
lomna. pur tra dissensi che for-
zatamer.te lo coinroisern m di-
scussior.i e anche polemiche. 
come risvltavo dal suo hhro. 
Oggj in Spagna. domani in Italia. 
che uscdo nel J9.1S in Francia 
cori la prefaziene di Salremini. 
rtvede ora la luce, nel trente 
strto annirersano deU'a'scssi-
nio. pre^so UcdilOTe Emaudi. 

A un prima momenta di son 
daaa o p^r linceriezza sulla ro-
lon'a di res slenza rirl'n Spaqr.a. 
*uccedr l'e^.lU'Ki'mo del comhat-
tenlc che rede accendersi j fuo-
chi della nroita nella Spaana re-
pubh'.icar.a * Si. tengono. resisfo-
no attaccano. I meravigliosi COTV 
pagni no-tn improwisati sokia-
ti Tensono in Ca.mzl.a. avanza-
no nella p^etrosa Aragona. si 
batfono come leoni nel'e Asture 
e a San Sebastiano »-

Qiii eali scopre che accanto a 
quella farza mihtare spriqionala 
dai basso, c'e una trasformazione 
•Crciale che pone la vita spaqnola 
su basj nuove e diverse che alia 
cigilia della gverra. « Un ordine 
nuovo e nato. basato sulla liberta 
e la giustizia sociale. Nelle offi-
cine non comanda piu il padrone. 
ma la collettivita. attraverso con-
sigh di fabbrica e sindacati. Sui 
campi non trovate p-:u il salariato 
costretto ad un estenuante lavoro 
neil'interesse altmi. E contadino 
e padrone della terra che lavo-
ra. sotto il controllo dei muni-
cipi. Xegli uffici, gli impiegati, i 
tecrtici non obbedweono piu a 
una gerarchJa di figli di papa. 
ma ad una nuova gerarchia fon-
data sulla capadta e la libera 
scelta». «Cornuni3mo si. ma bV 

bertario » egli dice e mtravede in 
questa realta una parziale rea-
lizzazione dt quell'ordine socialt 
che il suo movimento teortzza 
fra dissensi e contrasti che com-
volgono gli stessi membn di 
« G/. *. 

Rosselli combattente e strate-
qa militare. continua a nmanere 
I'Homo politico: manda articolt 
al suo giomale: scrive letters 
piene di rillessiom a Marion 
Cave, la moplie: tiene anche f& 
gliettt di diano t'ino alle dinus-
MO'II dal camando della sezione 
italiana ((> dicemlnc 1936) perche 
* M.I eo-.i facilitata la .sce.ta di 
un altro comandante che piu di 
me gcvla l.i fiducia dei compagui 
e in particolare dei compagui 
anarclnci ». 

L'esperienza di Spagna lo ha 
arricchito, come ha amplioto la 
visuale politico della lotta con 
tro il fascismo a uno sguardo 
europeo dei qruppi antifascist. 
La parola d'ordme «Oggt in Spa 
gna. domani in Italia * assume 
un valore altissuno c unttario: 
Rosselli vi utsiste in van sent-
ti sui quali pubblicaztoiti recen 
ti come Perche aniiamnm in 
Spagna dt Dal Pont e Zocchi. 
richtamano I'attcnzione 

L'intrigo e 
I'agguato 

71 22 gcnnaio J.'OT. quando le 
acutizzarsi di una flebitc lo 
aceva costretto a nentrare lit 
Francia. scrtvera su liiu->ti/ij e 
liberta in un articolo dai t.tolo 
siamficativo I'ei 1 tiintA dellan 
tifascismo italiano. - 11 ti.idi 
'.lonale ordine del ilirno in cui 
si nsolvevano melancomche 
troppe assembler deil'e^ilio v e 
ne \er£ato ojiii to. sancue 
" Considerato the il tascismo ha 
vinto con l.i foi/a e die eon In 
foiva impera c o:i->'.icrato che 
si.ente vennco le .iberta piu 
elementari. to-i^i Vtato elie m 
ceite ore va'e piu in fatto di 
milie discorsi ro p»oscrittt ita 
ham. volont.iri della lilieita co 
nunceremo COM la for7.i a com 
battere il fa^cis'iid :n Spagna" ». 

Mentre Ro\*clli scrive questi 
incttamenti e queste condanne, 
a Roma Mu^o'-m. Catio e An 
fuso. con I'aintn dt tin gruppo 
di generah. ira rui Roalta die 
comanda m Si>aqna le truppe 
fasctstc c alcuni cn'onnelU del 
Srrvizm inlormaztoni m<htari 
tcwono la trama che davra por 
tare aU'assas^.nio d> Carlo e di 
Ve.'fo Rr^scU' \l'i -ohm finamta 
la cagoule jni'iv e e tra le file 
dei raaoul.T-ds ?, trot eranno p't 
a-ias.sit>i 

Salremini '/'i nro trutto le h 
la del cnmp'fttio ha dtptnato 
la matas^a ii n'run, s«Oj 5rr,f 
li. ntilizzan'ir, un 1 hro ti-citu 
rel '-H e imr-ed n'mrrnle scorn 
pnrsn * ra-( ij r<> - ''as'.i intr 
re~'.Tti ha 'l^'i, K're-to Ro-st 
E la raa'i'iteln 'ra il febhra-o 
e il anwu, d'' l'*17 vi ando ine 
snrahtlmentr *tnvncr.rtn intomo a 
Carlo Rossclh 

11 27 mnqp,o. appcia aperla 
la stao one lermale Rosselli JJ 
era trasfer<1o in Xnrmandta a 
P.agnoles sur 1'Orn" per curarsi 
la flebitc: la malt ra <i curava. 
nel pomeriaoio lavorava e poi. 
verso le 17.?J). lasciava la sua 
camera per un giro in macehi 
no. passando per strode boscose 
e poco percor.se 

.Velio che tra un soggiorno 
al confino e Valfo *i era dedt 
cato aali stud, star c> lo arera 
raaaiunto daU'ltahn tl H ©it/ono 
per stare coi lu qualche gierr 
•no ll 7 era a w.la anche Marion 
che il pomeriaa o dr] 9 fu nc 
enmpaonata a'.la s'a-.nre perche 
tornara a Parirj. Fu quel Qinrnn 
sulla sirada del r 'nrno che i 
r cari cot rue mnrrh>ne blocen-
rovo Vauto de> fmteVi: assassi 
narovo Tor'o *> Sella che era 
con lid Se ci fn-~e stata Marion 
Care. anch'cs*a sarehbe certo 
dnita sotto le lame degli assas-
sini. 

1 corpi furono ritrotatt due 
aorni dopo Giustizia e libertl 
annuncio: * Mussolini ha fatto 
"stassirare m Francia Carlo e 
Sella Rosselli » Il fascismo. 
Mussolini. Ciano e qli altri or 
chestrarono una campaana di 
stampa che lenlava di infangare 
le ritlime. da essi stessi fatte 
axsassinare 

Alia fine delta gverra rAlto 
commissario per i delitti fasci-
sti scopri carte e documenti e i 
procuratori dell'assassinio fvro-
no conosciuti nome per nome: 
i documenti parlavano chiaro 
Ma per capire ch'era stato Mas-
solini a far ueddere Carlo e 
\eilo Rosselli dopo la seonfitta 
brudante di Guadalajara non et 
sarehbe stato bisoanq ni di aV 
cumenfi. nd di processe. 

Adolfo Scalpslli 
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