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LA STORIA DELLA RESISTENZA GRECA di Andre Kedros 

Una lunga e tragica lotta per la liberta 
La grande battaglia antifascista — Atene «ritta aperta > — La reazione mor.archica e Tintervento inglese 
Errori e autocritica del Partito comunista — I gravi problemi attuali del movimento rivoluzionario 

i« Gli economic!» 

della settimmw 

A d e s t r a : 
un gruppo di 
andartes In 
marcia sul 
monlt d e 11 a 
Tessaglia 

Cantavano 1 a clephtea a alia 
fine del '700: 

• II pesce non vlve sulla terra 
ne i florl nella palude 

cosl I grecl non possono vlvere 
•enza la l iberta.. . •. 

Dal «chephtes » che com-
battcvano contro I turchl. agll 
nandartesn che si sono battu-
ti coniro 1 nazifascisti e pol 
contro gli inglesi e poi con
tro l'esercito monarchico riar-
mato daglt americani, 1 greet 
hanno sempre combattuto per 
la liberta; tuttavia la grami-
gna della tirannide e sempre 
ricresciuta nel loro campo, 
una tirannide straniera o. me-
gllo. di greci asservitl e for-
tl delle armi, dell'oro, del sol-
da ti stranieri. 

Su questo dramma secola-
re Andre Kedros, un greco da 
venti anni esule in Francia, 
ha scritto una storia assai nu-
trlta di documentazlone e nel-
lo stesso tempo, assai vivida; 
una cronaca chiara — alme-
no nella definizione del stat
us — dl vicende oblettiva-
mente molto Intricate. Ora. da 
qualche settlmana la Storia 
delta Reslstenza greca e re-
peribile anche In italiano, 
per i tipl di «Marsillo edi
tor! ». con l'aggiunta dl una 
appendice dl Marcello Inghl-
lesi che aggiorna la cronaca 
degll awenimentl — In chia-
ve forse troppo «papandrel-
sta» — fino al plu recente 
colpo dl stato mllitare. 

Kedros dedica gran parte 
del suo volume alia narrazlo-
ne delle vicende sangulnose 
della represslone nazifascista, 
al sorgere del moto di dlfesa 
popolara nelle citta e nelle 
rnontagne. all'organizzarsi de
gll « andartes » nel movimento 
di larga maesioranza dell'ELAS 
collegato al raggruppamento 
politico dell'EAM Cma anche 
nei movimenti deU"EDES e 
dell*EKKA. in bilico fra la 
lotta antinazista e la lotta 
antiromunista* infine al dispie-
garsl dl una lotta partiglana 
che Incise profondamente e 
concretamente nella guerra an-
titedesca. dalia battaglia del 
Gorgopotamos — che nel '41 
blocco 1 rifornlmentl per Rom-
m e i _ agll attaccht dell'au-
tunno '43 che agevolarono — 
come fu ufficlalmente rtcono-
sduto daglt lnglesl — to sbar-
co In Sicilia. rostrtngendo 1 
tedeschl a bloccare in Gre-
ela notevolt forze necessarle. 
lnvece. dove era In corso una 
•volta declslva della guerra, 

I/EAM-ELAS (che raccoglle-
TB a un certo momento tl 90** 
del movimento partteiano). 
glunse a liberare effettiva-
mente 11 Paese. tutto It Pae-
•e salvo la citta di Atene. di-
chlarata tnopinatamente « cit
ta aperta* e che 1 tedeschl 
poterono abbandonare senza 
danno sebbene la popolazlone 
avesse dato prova — e nella 
•offerenza della fame e nelle 
esplostoni di nvolta — di una 
capacita di lotta tneguagliabl-
le. e che si esprimera del resto 
pot pienamente nella dlspera-
ta e lunga reazione &Ile pro-
vocazlonl monarchtche della 
fine del 1944. dopo 1'arrivo 
degll tnglesi. 

La capitate 
non fu liberala 

« Si deve in conclusione os-
servare — scrive Kedros a 
questo proposito — che la re-
sistenza di sinistra st e tenu-

.ta fuori dt tutta una serie di 
trattative segrete. non ti * 
pert opposta a una evacua-
zione paciftca della capitate e 
si 6 astenuta dall'attaccare i 
tedeschl in Atene. salvo pot 
assai tre le loro tormaztom 
fuori delle parte della citta ». 
H che non era per niente la 
stessa cusa perche proprto tn 
Atene st concentravano tutte 
le forze greche apertamente 
collaboraziontste e tutu I nu
clei armaU dl doppiogtochisU 
— come 11 gruppo di Grivas 
— collegatl con tedeschl e tn
glesi, t RTuppl ctoe che st 
ponevano 1'obiettlvo dl « man-

tenere Vordtnet contro l'ever-
sione dell'ELAS, cioe et contro 
11 comunlsmo ». 

Sono queste forze che pol 
attaccheranno sotto lo scudo e 
poi con l'aiuto degll inglesi 
e creeranno la prima piatta-
forma per 11 rltorno della mo-
narchia e la instaurazione dl 
un regime che trovava neila 
represslone della guerra civile 
la legittimazione per 1 plu or-
ridi delitti contro la popola
zlone, contro 1 partigiani, con
tro t comunlsti. 

Kedros non risparmia critl-
che al partito comunista gre
co e all'EAM-ELAS, per la 
loro contraddittoria politica 
nel perlodo '44-'49 che dove-
va vedere la Grecia passare 
dalla liberazlone partiglana 
dall'lnvasore tedesco alia rin-
novata oppressione sotto la 
protezione Inglese prima e 
americana poi. Cosl — sulla 
linea autocritica, del resto del
le test del 40. anniversarlo 
della fondazlone del K. K. E. 
e del suo 8. congresso (1961) 

— egll critica 1 varl cedt-
menti (gli accord! del Liba-
no, dl Caserta e dl Varkiza) 
glustapposti ad altrettanti ir-
rigldimentl fino alio scatena-
mento dl due motl insurrezio-
nalt. Tuttavia Kedros non pre-
sta altrettanta attenzione agll 
awenimentl c politici » del pe
rlodo della occupazlone tede-
sca e agll errori allora com-
messl che sono a nostro av-
viso la orlgtne prima ed ef-
fettiva del futuro dlsastro. 

II primo e piii grave errore 
e indubbiamente propiio nel
la mancata liberazlone dl Ate
ne e nel tentennamento ri-
spetto alia prospettiva dl sca-
tenare la plu giusta delle guer
re ctvlll: quella contro tuttl 
1 gruppl della destra compro-
messi col tedeschl. 

*Dat primi di ottobre — 
scrive Kedros — I'ELAS e 
tanto forte rispetto alle ultt-
me truppe tedesche rimaste ad 
Atene, che potrebbe non solo 
sbarazzarsi in un solo istan-

te di queglt assassini impu-
denti ma impadronirsi del po-
tere. anche nella capitate... s; 
tuttavla. lnvece, 11 K.K.E. ri-
volge il 6 ottobre un appello 
ai g.ecl: 11 K.K.E. <t chtama 
ora tutti t patrloti a dare pro
va dl dtscipltna e dl spirito 
dl sacrlftclo. Asslcurare I'ordl-
ne pubbllco e una vita nor-
male e un tmperativo nazto-
nale. I crimlnalt dl guerra. 
chiunque siano. verranno pu-
nltt, ma questo complto spetta 
al governo nazlonale... o 

Alcune ipofesi 
che non convincono 
Ci si permetta dl aggiunge-

re a questo punto una cita-
zione dl tutt'altra fonte (e 
che e dl quattro mesl pri
ma): «...11 compito che si po
ne oggl a tutti i comunlsti, 
a tuttl gli antifasdsti e a tut
ti i patriotl Italtant e di or-
ganlzzare, senza esitazioni, 
senza ulteriori indugi I'lnsur-
rezione generate di tutto il 
popolo nelle citta e nelle cam-
pagne per cacdare gli inva-
sori tedeschl, dlstruggere le 
truppe dt occupazlone hitleria-
ne e schtacdare senza pieta 
i traditori fasdstt che sono 
al loro servlzlo... E' insorgen-
do oggl per la nostra liberta 
che not apriamo al nostro 
Paese il cammino della sua 
redenzione, che not garantia-
mo al popolo italiano un av-
venire in cut esso sard piena
mente Itbero e padrone dsi 
suoi destinl. Per questo com-
pagnl e amid non esitate. 
Gettatevi nella lotta con tut
te te vostre forze, con tutto 
il vostro coraggto. con tutta 
la rostra audacia. Trasdnate 
al combattimento tutte le for
ze popolari... w 

Si tratta delle dlrettlve tra-
smesse al Nord 11 6 glugno 
1944 dal segretario del Par
tito comunista italiano appena 

A sinistra: 
p a r t I g I a-
n 1 greci cat-
turat i alia f i
ne di una bat
taglia contro t 
monarco • fa 
scist), in Ma
cedonia 

giunto In Italia ed e eviden-
te con quanta maggior forza 
cosl un Partito che ' poteva 
contare su un movimento par-
tigiano dl gran lunga meno 
radicato fra la popolazlone di 
quanto non fosse quello gre
co definiva una linea d'azlo-
ne e la sua chiara giustifl-
cazione storica. 

Cosl ha torto Andre- Kedros 
quando afferma — a proposi
to della sanguinosa reazione 
inglese ad Atene — «la bru-
talita dell'intervento britannt-
co in Grecia ha avuto certa-
mente un'enorme Influenza 
suite declsloni e sulla tattlca 
adottata da Thorez e da al-
tri leaders comunlsti nella Re
sistenza », intendendo che l'in-
tervento britannico ha sugge-
rito a) partitl italiano e Iran-
cese la rinunzla a porsl oblet-
tlvi d'azione socialistl. Ha tor
to perche l'appello comunista, 
In Francia come in Italia, non 
fu un appello alia prudenza, 
ma. al contrarlo, fu un appel
lo a scatenare al massimo del
le forze l'offensiva antifasclsta 
secondo una <t linea» che ve-
deva nella guida operala del
la lotta contro 1 tedeschl e 
contro 1 fasclstl del propiio 
paese 1'elemento essenziale, de-
termlnante per affrontare nel
le migllorl condlzioni ulterior! 
battaglie. Questa * linea* non 
dipendeva dalla esperienza gre
ca ma da una analisi di tutta 
la situazione internazlonale al 
momento dello scontro fra fa-
scismo e antlfascismo; una 
analisi del resto chlaramente 
definltlva nella dlchiarazlone 
dl scioglimento della i n In
ternazlonale (1943) che pose al 
movimenti operai di ognl pae
se 11 complto di guldare «en-
tro i quadri del proprio Sta
to » la lotta armata per guer
re nazionali di liberazlone 
contro il fascismo. 

A questo proposito possono 
forse apparire piu - avanzate 
— e in un certo senso echia-
roveggenti» — le declsloni del 
C.C. del partito comunista gre-

Mostra di Luciano De Vita 

L'altare di Bologna 

Luciano De Vita, presentato da Andrea Emiliam e Pietro Bonfig'ioh. espone 
un importante gruppo di opere plastiche recenti alia Galleria de' Foscheiari1 

di Bologna (via Goidanich, Id). Un'ope;.. monumentale come un'antica pala 
d'altare (metri 7 x 3,35 x 3) da il titolo alia mostra: « L'altare di Bolo
gna i ed e eseguita con una tecnica complessa (olio su tela, tempera su . 
legno sagomato e legno tornito). Nella fofo: il pittore De Vita lavora alia 
• pala » k • • . . , . . , 

co (1.7.1941) che pongono al 
paese tre obiettivi: Assemblea 
Costituente, difesa dell'lntegrl-
ta e dell'lndipendenza della 
Grecia a contro tutte le poten-
ze Imperiallste » e liberazlone 
0 nazlonale e soclale »; tutta
via. nella pratica, si dimo-
streranno pol es ziall tre con-
dizionl: 
1 \ la contraddizlone fra 

' obiettivi e composizlone 
sociale dell'EAM-ELAS (nel 
1944 ne sono membri 6 ve-
scovl, 30 professori universl-
tari, 16 general!, 34 colonnel-
11, 1500 ufficiali dell'esercito 
greco d'anteguerra: «Nelle 
unttd partigtane — scrive lo 
jugoslavo S. Vukmanovic a 
proposito dell'ELAS — 1 co-
munistl dovevano assumere 
una maschera. Non potevano 
dichlararst apertamente comu
nlsti; la lettura del materia-
le del partito doveva farsl di 
nascosto; era vietato cantare 
canti rivoluzionari, ecc.»): •• 

0 \ la contraddizlone fra la 
"' esigenza dellTJnita del 
movimento partigiano e l'inca-
pacita dl impedlre scontrl fra 
fonnazloni dl varia bandlera 
(si e arrivati a un certo punto 
— per esempio sul monte Tsu-
merka — a battaglie ttrian-
golari * fra ELAS, EDES e te
deschl; e noto pol quale dan-
no abbia recato i'uccislone del 
capo partigiano dell'EKKA 
Psarros e lo scioglimento ma-
nu mtlltari della sua forma-
zione da parte dell'ELAS): 

9 \ La contraddizlone fra la 
**/ forza e la decisione del 
movimento e l'lncapacita a ve
dere con chlarezza — come 
abblamo osservato in partlco-
lare a proposito di Atene — 
tn quale direzione unlca sca-
giiare tutte le forze, fra 1'al-
tro per preparare le condizlo-
n] piu ravorevoll alle future 
battaglie politiche contro 1 cir-
coll monarchlci e contro 1'im-
perialismo inglese che se ne 
faceva paladino. 

Ma perche questi errori? 
Quali ne sono le radici poli
tiche, social!, storiche? 

MLnuzloso nel descrivere 1 
fattl, Kedros da risposte tn-
sufflcienti a questo proposi
to. Egll afferma che est de-
ve ammettere che VEAMELAS 
ha commesso dei gravi erro
ri rruz~. tali errori non solo 
erano probabili o addlrittura 
Inevitabtll ma, nella maggior 
parte dei casi, non hanno tn-
firmato le Ipotesi dl par-
tanza*. 
Cosl Kedros. volendo salva-
re le «Ipotesi dl partenza» 
flnisce col dare tmportanza de-
terminante — come element! 
negattvi — alia inefficienza del 
gruppo dlrigente comunista e 
alia congtuntura lntemaziona-
le, doe alia adesione di Sta
lin a patti di spartizione del-
rmflueraa nei Balcani con la 
Inghilterra. 

Gli accordi 
inlernazionali 

A proposIU) del gruppo dlri
gente comunista Kedros affer
ma appunto: « _ e proprio 
nell'analisi della situazione m-
ternazionale che II partito co
munista greco e vttttma di 
madornali erron Sarebbe esa-
oerato pensart che esso ripon-
ga una tiducta cieca nelle di-
chiaraziom delta Carta Atlan-
tica che garanUsce alle picco-
le nazioni 11 totale dirtito al
ia autodetermtnaztone.~ ma st-
curamente esso soprawaluta 
I'influenza della Russia nella 
politica tnternazkmale.- Inftne 
esso sbaglia netla valntazume 
della politica staltntana da 
grande potenza, politica che 
porta fatalmente all'abbanao-
no della Grecia». La lettura 
deirepistolario Stalin-Chur
chill offre prove certe dl de-
termtnat! accordi a proposito 
del Balcant, ma appare tnge 
nuo dimentJcare — come fa 
Kedros — che sono le balo-
nette degll eserciti avaruanti 
(ben ptu degli accordi eplsto-
larl) a determinare gli awe
nimentl. 

O'altra parte quale politica 
si dovrebbe ipotlzzare In alter-
natrra a quella contestata al-
1TJRSS? 

•talin avrebbe promesao — 

secondo quanto scrive Kedros 
— «la neutrality benevolo del 
governo soviettco per tl caso 
tn cul t leaders dell'EAM se 
la sbrogliassero da soil »? Non 
sarebbe stata una gran pro-
messa davvero, e comunque, 
anche questa non provata ipo
tesi riporta 11 discorso alia 
situazione interna della Gre
cia e alia analisi che TEAM 
e il K.K.E. ne hanno fatto e 
alle conseguenze che respon-
sabilmente ne hanno tratto. 

I carri armali 
di Winston Churchill 

Questo non signlflca che 
noi non condividiamo la in-
dignazione dl Kedros per le 
dlrettlve del governo inglese 
al suoi agent! in Grecia, in 
una delle quail, gia nell'apri-
le del '43, st afferma: apen-
stamo che, dopo la liberazlo
ne della Grecia, la guerra ti
ttle sla prattcamente tnevita-
blle». Cosl condividiamo 11 
suo sdegno per la dlchiara
zlone dl Churchill (nella se-
duta parlamentare del 5 di-
cembre *44) secondo la quale 
gli inglesi si adoperavano con 
i loro carri armati per «c eel-
fare ad Atene, dove tutte le 
forze dt governo sono state 
spazzate via e dove rischia dt 
tnstaurarsl trlonfalmente un 
vero e proprio trotzklsmo, 
massacrt orribili*. 

Tutto cl6 non pub comun
que distogllere lo storico dal-
l'approfondire la radice e la 
ragione dl determinati errori. 

Si trattb forse dl una (esi-
ziale) divislone fra citta e 
campagna, fra mondo conta-
dlno e partitl politici? Si trat
to forse della debolezza dl 
questi (EAM e K.K.E soprat-
tutto) e della loro Incapacita 
a guidare effettlvamente il mo
vimento armato dell'ELAS ac-
crescendone la consapevolezza 
politica e la responsabilita? 

Come ogni contributo stori
co utile 1'opera di Kedros 
non ci lascla dunque senza in
terrogate!. Alia fine della let
tura per altro, chiudendo la 
Storia della Resistenza greco 
11 pensiero non va tanto a pro
blem! della storia del movi
mento operalo greco. dl ventl 
anni fa, quanto alle sue vicen
de di oggl, al reslstentt di 
ieri e di oggi che tornano, 
ancora, davanti ai tribunal! 
special!, che popolano, ancora, 
le isole di deportazione. che 
soffrono, ancora, torture e 
carcere. 
E cl rincuora allora la fra-

se dl Tucidide che Kedros 
pone ad apertura della sua sto
ria: K Vol non sapete che sor-
ta d'uomtnt siano questt Ate-
ntesi. Sono audacl oltre ll tl-
mite delle loro forze, accet-
tano rlschi che la prudenza 
condanna e, nella sventura, 
sono di nuovo aperti alia spe-
ranzas. 

Aldo De Jaco 

Majakovskij 
e Lenin 

Le piu recenti pubblicazioni dedi
cate al poeta della Rivoluzione 

Fra le varie pubblicazioni 
apparse quest'anno a celebra-
re in I tal ia i l cinquantenario 
della Rivoluzione d'ottobre. si 
sono distinte — nelle edizioni 
economiche — alcune opere de
dicate al poeta Vladimir Maja
kovski j (1893 1930). uno dei 
piu important) scri t tor i della 
nostra epoca. che seppe identi-
f icare la sua rivolta antibor-
gliese con I'esperienza della Ri
voluzione. Di alcune di esse 
gia abbiamo a suo tempo par-
lato, come del bellissimo sag-
gio di Viktor Sklovskij . t ra 
dotto nelle edizioni del Saggia-
tore (L . 800), o della ricca 
raccolta curata da Mario De 
Micheli per I'editore Feltr inel 
l i (Opere scelte Pnaie, pne 
mi. teatro. L. 700). nella quale 
confluisconn te^ti gia rompar 
si presso gl i Editori Riuniti e 

I'editore Guaiula; un'altra seel 
ta di versi e la commpdia La 
cimice erano stati invece pub-
blicnti dalla Nuova Accademia 
(e sono oggi repenbi l i al Re
mainder's Book). 

A completare questa serie di 
traduzioni 6 apparso ora nella 
t Collezione di poesia > di Ei-
naudi i l poema L«?nin tradot-
to e presentato da Angelo Ma
ria Ripell ino (L . 1 000): nella 
breve introduzione. ricca di 
spunti e di indicazinni per la 
lettura di questi versi. Ripell i 
no afferma esplicitamente le 
perplessita che aveva prova 
to di fronte a un poema in 
cui I'empito retorico sembra 
prevalere e si sentt continua 
mente I'intento celebralorio. 
come se i l poeta dovendo ralt l-
gurare un eroe positivo aves
se scelto deliberatamente la 
strada del l 'agiograf ia. del mo-
numento commemorativo. 

Ma e lo slesso cnt ico che 
subito dopo ci indica quali so
no gl i elementi piu interes-
santi dell 'opera. nella quale 
sembrano confluire — in una 
modema utilizzazione di mate
rial! concreti — « l a sgargian-
te iconografia dei manifesti e 
le imprese dei trasparenti e 
persino le risorse delle lumi-
narie politiche e azioni cora-
l i > che si compongono in una 
grande alleguria (gl i anni del
la Rivoluzione simile a una 
navigazione in un mare in 
tempesta) in cui predomina lar 
gamente i l l inguaggio nautico. 
In questo modo quel che po
teva sembrare un grande 
€ opus rethoricum * risulta in
vece un poema in cui vengono 
ulteriormente sperimentate le 
tecniche poetiche d'avanguar-
dia. 

MANUALI 
E SAGGI 
La < Biblioteca Sansoni > si 

sta ormai da tempo caratte-
n/zando come una delle colla-
ne economiche piu quali f icate 
e piu ut i l i per gli studi uni-
versitari su un terreno propria-
mente storico fi losofico: accan-
to a manual) fondamentali. 
una serie di sagtfi di grandi 
aulori che prcsentano valo-
re di studi « istituzionali » ne-
cessan a chi si occupi di cer
te discipline. Questa settima-
na troviamo qui tre ristampe, 
che rispondnno sempre a que
sti c r i te r i : F Schlegel. Fram-
rnenti critici e scrilti dt este-
tica (a c. di Vi t lor io Santoli 
L. 1.300). G l.u/zattn. Sto
ria econnmica d'ltalia ll Me-
dmevo (L 1 (XMI). J R Drov-
sen. Sotnmarm di istnrica (a c. 
di D Cant imon. L 1 IXHI) 

Una ristampa troviamo an
che nella Universale Latetva: 
F Cumiint. I.r relmwni nrien-
tali nel pof/artp.simo rornnno. 
gia apparsa nel 1913 con la 
tradii7ione di I.tiigi Salvatorel-
l i . ora aggiomata. nlleggerita 
dalle note e dalla bibl iograf ia. 
e presentata da Sergio Dona-
doni. 

Continua a farsi desiderare 
I'annunciata r istruttura/ ione di 
tutte le collane economiche pe 
rimliche Mnndadnri Nc l l a l t e 
sa. esse si trascinann con una 
evidenlc stanchezza I.T=riando 
sempre merm spa/in alle spii 
radiche app ( in /mni di f i tnl i 
culturalmente attual i e sigmfi 
cat iv i 

Scarso interes.se presenta la 
narrat iva degli « Oscar » set 
t imanah di questi u l t imi tempi 

Anche nella collana dei i l ie 
cord » i t i tol i di viva attuali-
ta corrono il rischiu di essere 
sommersi da molt i a l t r i . che 
talvolta dAnm I'impressinne 
di essere stati scelti quasi ca 
sualmente: se Case chiu^e di 
Polly Adler (le memorie di 
una nota gerente d i postribo 
l i a Nuova York negli « an
ni ruggenti >) pud presenta re 
un certo interesse documenta 
rio (anche per la dennncia 
che vi si fa di una enncezio 
ne di vita che fu di tutto un 
paese). Servizio speciale di 
Dos Passos non va al di la 
del resoconto giornalistico di 
uno scrittnre che si e di^tnc 
calo dalle posizioni di enrae 
giosa denuncia dei suoi e<:nrdi 

I l prezzo di questi volumet 
t i si mantiene sempre sulle I V 
lire. 

r. u. 

Un organico programma di ricerche dell'Afeneo di Pisa e del Cenlro di Studi Napoleonic! 

Le pietre da f ulmine 
dell'lsola d'Elba 
Le armi di selce attestant) che i primi abitanti dell'Arcipelago 
toscano, che nell'ultimo periodo glaciale era unito al continents 
furono gli uomini di Neanderthal -1 cacciatori nomadi di trenta-
mila anni fa - Noove idee e nuovi riti fra gli agricoltori neolitici 
L'lzola d'Elba, nota nell'an-

tichita per le miniere di fer-
ro che costituivano uno del 
fulcrt dell'economta etrusca. 
nappare nelle nostre cono-
scenze stonche per cia dt Na-
poleone e del carcere dt For-
tolongone. tnstemente e 'u 
gubremente lamoso. Oggi e 
un'isola per turisti, ben al 
Irezzaia e con tale ricchezza 
dt comumcaztont da rende*ci 
difficile Video che un tem
po fosse un luogo d'esilio, 
umtano e difficile da raggiun-
gere o abbandonare. Vt st ar-
nva ora tn pochissimo tempo 
e d si va per il paesaggio 
magnifico. per la pesca su-
bacquea, per tl vino otttmo. 
ma e'e anche chi a va per 
scoprtre le tracce del piu an 
tico passaggio umano Gia 
net secolo scorso un appas 
siunato dt cntichita, il Forest. 
perlustrava t campi dell'isola 
alia rtcerca dt « pietre da tul 
mine», ctoe delle punte dl 
treccia tn selce che, per antt-
chissima credenza, ancora fi
no a poco tempo fa, erano 
credute originate dal fulmme 
ed avevano potere dt tahsma-
no presso i contadmL 

11 Forest dunque cercava, 
chiedendo dt faltona in fatto 
na ai contadmi se avessero 
di queste pietre e, tra una 
bevuta dt vtno e Valtra, co
me racconta eglt stesso tn 
CTonache dt sapore fuctniano, 
rtusd a raccogtlere una di-
screta coUeztone dt strumen 
fi dt selce. tn gran parte cu-
sptdi di frecda. tra cut mm 
poche false Infatti nel seco 
lo scorso (e del resto anco
ra oggi specie per quanto ri-
guarda I vast etmschi) t con 
tadint erano abiltsstmi nel 
fabbricare armt dt selce cne 
pot vendevano aglt appassto-
nati o che mettevano addlrit
tura nella terra degli scavi, 
tn quanto spesso venivano ri-
compensatt per ogni oggetto 

che riusdvano a trovare. Og
gi le nconusclamo bene, sia 
per la forma che per la tec
nica dt scheggiatura fin gran 
parte i falsi erano fattt con 
le tenaglie). ma allora, aglt 
inizt dt una sctenza giovane 
come la paletnologia. era mol
to arduo dtstinguere i falsi 
dagh onginali. come era ar
duo sistemare nel tempo t va 
ri repertt. conoscendost appe
na le linee di massima dello 
sviluppo del progresso 
umano. 

I nostri muset sono tnfatti 
pieni di oggetti preistorid 
raccoltt e scavati nel secolo 
scorso, ma solo pochi di que
stt hanno oggi un valore st-
euro per quanto riguarda t 
datt di scavo e i livelli tn cui 
furono trovctu ami motto 
spesso rest: dt culture crono 
loqicamente diverse sono 
stati mescrJctt, in quanto al 
lora non st faceva molto en 
so alle differenze dei van 
strctt del terreno e lo scavo 
vemva tn gran parte fatto da
glt operai, menlre gli archeo-
logi, in redingote e ctlmdro, 
sedevano fuori della tnncea 
osservando dall'alto e tacen-
dosi passare gli oggetti man 
mono che venivano fuon 

Lo scavo e la rtcerca tende-
vano piu al recupero del bel 
pezjo che non all'esame ml-
nuzioso e metodologico del 
dati: si trascuravano e si gel-
tavano via t cocci senza deco-
raziont, le seld brutte e le 
ossa dl antmalt. per cut gran 
parte delle colleziont del se
colo scorso sono formate ap 
punto dot pezzi • belli • e 
sappiamo poco o nulla tul 
dati economid e tecnologid 
di parecchie comunita prei 
storiche, 

Per quanta riguarda I'Elba, 
tn parecchi musei troviamo 
colleziom di armi dl selce 
che d attestano che le pri
me genii che abltarono Viso-

ta furono gli uomini dt Nean
derthal. Infatti durante I'ultt-
mo periodo glaciale I'Elba e 
le altre isole dell'Arcipelago 
Toscano erano unite al conti-
nente e git uomini del palev 
ttttco medio che non cono 
scevano la navigazione. vote 
tano agexolmente frequenta 
re la zona di caccia otterta 
da una casta estensione di 
terreno Id dove ora e'e il ma 
re. Piu tardi le colline e le 
grotte dell'Elba e di Pianosa 
furono frequentate doll Homo 
sapiens del paleohtico supe
riors tra i SO 000 e I 14 000 
anni da oggl, tl quale era an
cora cacdatore e nomade 

Durante I'epoca neoltttca 
I'Elba era git un'isola e ab
biamo labilt tracce dell'amto 
dei prtmt agricoltori con eco-
nomta stabile, purtroppo pos 
sedtamo un solo frartmento 
dt ceramtca dl tncerta prove 
nienza. ma sappiamo che que 

J ste genu erano arrtvate a 
Pumosa. per cut e motto pro 
babile che, tntensiftcando le 
ncerche. si rtescano a trova
re elementi valtdt per accer 
tare che nell'tsota vi furono 
tnsedtamentt di epoca neolttt
ca. Piu numerosn sono al-
l Elba le tracce detletd dd 
metalli: sappiamo che verso 
la fine del 111 millennio am-
varono tn Italia gruppl di 
gentt provenienti dall"Anato
lia le quali introdussero nuo 
ve idee e nuovi ritt nel mon 
do dt agncoltort neolittct Pro 
babtlmente questt nuovt am 
vatt erano rtcercatort di ml 
nerali ed erano sem'altro 
guerrterx come testimoniano 
le numerose armi di ptetra 
e di rame trovate nelle loro 
sepolture 

1 loro rettt sono numerosi 
tn tutta VItalia centrale e st 
trovano sta all'Elba, come at
testano le numerose cusptdt 
raccolte dal Forest, sla a Pia
nosa dove sono state trovate 

numerose tombe. Ulttmanum-
te si sono nnvenute lestlmo-
nianze ben piu precise relati
ve alia pre%enza dei gruppl 
neohttd sull'isola: Infatti. 
nel quadro di un organico 
programma dt ricerche orga-
nizzato dallVnicersita dt Pt 
w e dal Centro dt Studi Na
poleonic! dell'Elba. sono siatt 
condottt scan ngorost tn va
ne localtta e tra I altro e sta
ta scoperta una grotta che ha 
restitutto resit scheletrici 
umant in abbondanza. 

Le gentt dell'eta del rame 
e dell'tntzto delletd del bron-
zo usavano seppelltre t loro 
mortt in tombe soavate artt-
fidalmente nella roccia tene-
ra oppure tn spaccature delle 
rocce e in anfrattt naturalt 
e la Toscana offre parecchi 
eicmpi del genere La grotta 
scarata all'Elba e appunto 
una di queste e oltre. come 
se detto. ai resti di una de-
cina dt tndtvtdui. ha dato pa
recchi vast tntert e armt di 
rame e selce Oltre a questa 
grotta. le ncerche ststematt-
che condntte con criteri mo-
dernt. hanno permesso dt tn-
dividuare un villawto dell eta 
del bronzo e parecchie sta-
zioni allaperto del paleollltco 
medio e supertore 

Se i padroni dd campt e 
delle grotte non st opporran-
no aglt scavt credendo che t 
pnletnologi vogliano portare 
via teson farolost e se i clan 
destmt appassionati ncercato-
ri • del pezzo hello • non 
avranno dtsttutto tutte le 
strattgrafie e i nllaggi prima 
dellimzio dei nunvi scan e 
posubile che ta piu intica 
stnria dell Elba pnssa "%sere 
ncostrutta in base a dati 
scienttfici e che ta ststema 
zione degli scavi possa costl 
tuire un elemento tn piu a 
favore dell'lsola. 
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