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DUE NOVITA' LIBRARIE 

II grande imbroglio 
delle ambizioni di potere 

Le vicende politiche del 1958 in un racconto coraggioso, « l l franco 
tiratore » di Raffaele Crovi - In un ricordo di Saba, « L'aspro vino», 
Ottavio Cecchi ci presenta un ritratto nitido e poetico dell'autore del 
« Canzoniere» nato da un incontro e da un dialogo eccezionale nella 
Firenze dei giorni dell'occupazione nazista - Un dialogo nel «silenzio» 

Raffaele Crovi ha scritto un 
libro estremamente coraggio
so 11 franco tiratore (Rizzoli 
ed.. pp. 116, L. 1400) e co-
struito in forma di c mcdita-
zione in tor/a persona >, e cioe 
come se un ipotetico appa-
recchio avesse esplorato e re-
gistrato da vicino non solo i 
gesti e le parole, ma anche i 
pensieri e le reazinni intime 
di un personaggio. Ma si trat-
ta di un uorno « importante >. 
Alto dirigente nell'apparato del 
partito cattolico di maggio-
ranza, anonimo e sconosciuto 
alle folic tecnocrate elliciente 
ma oscuro. egli esercita una 
influenza reale sulla vita pub-
blica attraverso intrighi, com-
binazioni. parolette mormora-
te fra le quinte, incontri prov-
videnziali con 1'uomo (o col 
monsignore) giusto al momen-
to giusto. K" una continua par
tita a scacchi. dove tutto con-
ta: ricevere o non ricevere te-
lefonate important!': un sorriso 
o un cipiglio; una pnrola di 
meno o una paroln di troppo. 
La partita del momento si 
svolge in cinque «atti » o 
giornate, dopo le elezioni poli
tiche del 1958. e si conclude nel 
ricevimento al Quirinale per la 
festa della « Repubblica ». la 
sera del 2 giugno. Intanto ar-
rivano notizie di avvenimenti 
algerini. il colpo dei colonnelli 
che a Parigi porta al governo 
Do Gaulle. Sembra uno sposta-
mento a destra nell'asse politi
co dell'ir.tera Europa. e il per 
sonaggio manovra in quel sen-
so come un automa. E' anche 
il preludio alia legislatura cul-
minata nel tentativo di Tam-
broni per la formazione di un 
governo con i fascisti e nelle 
lotte popolari per impedirlo: 
qui niamo alle prime mossc 
dell'imbroglio. 

Documentario sui fatti poli-
tici. diagnosi clinica, parabola 
e polcmica morale s'intreccia-
no nel racconto di Crovi, ed e 
un racconto vitalissimo nella 
sua puntigliosa fcdclta rico-
struttiva. Qua e la il quadro 
si anima di « ritrattini > schiz-

j zati con mano maestra. Lo 
scrittore abbatte ogni schermo 
lino a penetrare nei movent! 
dell'uomo, fino al disgusto di 
s6 e degli altri che lo muove 
come in un delirio freddo. agi
tato dalla sua morale capo-
volta. In ogni momento si 
passa da esterni movimentati 
a cupe rmxlitazioni e progetta-
zioni di intrighi. Pare che I'uo-
mo pensi quasi ad aha voce. 
E non gli manca qualche at-
timo lucido: « K' facile larsi 
accettare dagli altri per quel-
lo die non si e: accettarsi per 
quello che si e\ invece, e" diffi
cile... Un uorno davvero corag
gioso e uno che fa i conti con 
se stesso ». Ma 1'automatismo 
in lui scatta sempre aH'incon-
trario fino alia conclusione, 
quando pensa che non basta 
ancora e che « dovra educarsi 
con piu rigore al rifiuto dei 
sentimenti... contrastarne Vag-
gressivita ». 

Nel successo pubblico di que-
sto fallitn privato si puo in-
travvedcre oltre tutto la dia
gnosi di un male o di una ca-
tastrofe sociale di vaste pro-
porzioni: un mondo dominato 
dalla tecnocrazia — 1'opposto, 
oggi. del socialismo — che rap-
presenta la minaccia piu temi-
bile nelle prospettive del no-
stro futuro. 

• • • 
Un uorno molto umano. Urn-

berto Saba, e presentato da 
Ottavio Cecchi in un libretto 
di « mcmorie»: L'aspro vino 
(ed. Scheiwiller. pp. 127, lire 
1.200) Si risale alia Firenze 
del 1943 44 occupata da tede-
schi e fascisti. Saba e li con 
la moglie Una e la figlia Li-
nuccia. rifugiato in una casa 
che amici sconosciuti hanno 
affidato agli uomini della resi-
stenza. Cecchi che vi abitava 
gia, da clandestine accoglie 
questa famiglia di cui sa ben 
poco. tranne che si tratta di 
ebrei esposti alle possibili per-
secuzioni. 

Si a pre cos! un periodo di 
convivenza improwisata e 
strana, come capitava a quei 

| tempi. Ma 1'incontro porta lo 
anziano poeta e il giovanissi-
mo partigiano a un dialogo 
scandito su un tempo di disa-
stri. Se da principio prevalgo-
no le diffldenze fra generazioni 
differenti («i giovani non mi 
capiscono > dice con amarez-
za Saba), a poco a poco il 
vecchio e il ragazzo provano 
sempre piu il bisogno di co-
noscersi. di interpretarsi dalle 
loro posizioni apparentemente 
distanti, fino a esplorare l'uno 
nell'altro cio che propone ogni-
istante la riflessione sulla vita. 

E' un dialogo che si svolge 
in una dimensione di «silen
zio »: quello che avvolge la 
casa, ed era, o sembrava. 
c una protezione e una minac
cia ». Dettato dalle circostan-
ze, poteva restare comprensi-
bile solo nelle condizioni tra-
giche che tanti hanno dimen-
ticato. Ma quel dialogo supera 
tanto piu quel momento quan-
to piu neH'uomo scontroso e 
irritato il giovane scopre la 
gentilezza di gesti. di parole. 
di premure che corrispondono 
alia sua pocsia. Quella figura 
si identifica allora con i sen
timenti che la necessity della 
resistenza dettava: la speran-
za e la ribellione. Ma tra-
smette anche una lezione sulla 
difesa che l'uomo deve assi-
curare a se stesso: la consa-
pevolezza di fronte alia « con-
traddizione > per reintegrare 
di continuo speranza e ribel
lione. 

E" un Saba «sconosciuto a 
molti », e insieme familiare a 
quanti lo amano dai suoi versi. 
Cecchi lo ha ritratto attraver
so approssimazioni successive. 
in pagine ricche di sfumature. 
stilisticamente rigorose, e 
spesso poeticamente vive. Piu 
che dal bisogno di fissare il 
ricordo. esse sono dettate dalla 
volonta di capire. E proprio 
cosl disegnano il piu nitido ri
tratto di Saba: *un uorno of-
feso nel suo desiderio di co-
municare con gli altri». 

Michele Rago 

«Come si diventa nazisti», di W. Sh. Allen 

QUANDO SI COMINCK) A SCRIVERE 
in <via Adolfo Hitler»... 

Sforia della piccolo citta fedesca di Thalburg negli anni trenta - Propaganda e violenza - Un microcosmo illuminante 

Hitler a Berlino assiste ad una sfilata di S.A. 

» La «Scuola di Zagabria 
Una sintesi delle esperienze artistiche contemporanee nei disegni animati e nei 
« cartoons » che si producono dal 1949 in Jugoslavia con sempre piu larghi e im

portant riconoscimenti internazionali — II gruppo della «Zagreb film » 
ZAGABRIA, aprile 

It XV Festival del docu
mentario e del cortometrag-
gio jugoslavo (tenutosi a Bel-
grado dal 19 al 25 marzo) ha 
avuto anche il pregto di con-
Jermare il ruolo di avanguar-
dia che. insieme alia Cecoslo-
vacchia, svolge la Jugoslavia 
nella produzione del disegno 
ammato. Le opere e le pelli-
cole prcsentate al Festival, e 
cioe a Sisito » det regtsti Ale
xander Marks e Vladimir Ju-
trisa e tt Dei bucht e dei tap-
pi » di Ante Zamnovtc, ol
tre alia «Macchta sulla co-
scienza* di Dusan Vukottc 

hanno riaffermato la vitalita 
del cinema di animazione di 
questo paese. 

Pochi conoscono I'ottimo 
credito che gode nel mondo 
questo settore della cinema-
tografia Jugoslavia. Non molti 
sanno che a questl animato 
n vengono commissionatt da-
gli stessi Stati Uniti film o 
brant di film che circolano 
poi come prodottl originali 
americam. Ma piu che dei 
« cartoons » jugoslavi in gene-
rale. btsogna parlare della 
« Scuola di Zagabrtaa che non 
soltanto rappresenta pratica-
mente la totalita di questo 

0MAGGI0 A RAPHAEL 

Con un'antologia di pitture e sculture datate fra il 1944 • il 
1H7 la gallcrla « L'asterisco » di Roma (via Frattina, 57) rend* 
•jmaggio alia presenza artistica inesauribile e originate, in 

• nella plastic* italiana, di Antonialta Raphael Mafal 

ttpo dl produzione cinemato-
grafica, ma anche una delle 
correnti piii vive e significa
tive del cinema di animazio
ne contemporaneo. La Zagreb 
film produce cartoons che 
continuano a rimanere su una 
posizione di assoluta avan-
guardia sia nei confronti del-
I'mtero Est europeo, sia del
la quasi totalita del disegno 
animato mondtale. 

Una fama confermata dai 
successi e dat premi che ven
gono raccoltt in ogni festival 
internazionale. Uno det suoi 
autori, ad esempio Dusan Vu-
kotic, fondatore e maggtore 
ammatore della scuola di Za
gabria, vinse qualche anno fa 
ad Hollywood I'Oscar dei car-
toni animati con il cortome-
traggio * // surrogato ». 

Non e perd facile spiegare 
questi successi anche perche 
il disegno animato jugoslavo 
non ha una tradizione. 

Nato verso il 1950 a Zaga
bria per opera di un gruppo 
di disegnatori e caricatunstt 
loealt, fra i quali lo stesso 
Vukotic e Valroslav Mimica, 
st afferma in campo nazio-
nale e internazionale soltanto 
a partire dal 1956. 

Fece la sua prima appari-
zione nel 1949 attorno a un 
giornale umonstico m Kerem-
puh9 di Zagabria e piu tardi 
agli studi della uDuga film: 
Questo periodo e quello del
ta produzione dl 6 cartoni 
animati m bianco e nero che 
Tiflettono tutte le insufficien-
ze dei debuttanti. Nel 1952 lo 
studio cessa la sua attivita e 
i suoi membri si disperdono. 
Solo un piccolo numero di 
essi resta assteme e inizia la 
produzione di piccoli cortome-
traggi a scopo pubbltcitarto. 
Da allora la produzione di 
film di animazione st ta piu 
intensa, le atlrezzature tecni-
che st perfezionano e at prt-
mi disegnatori e antmatori se 
ne aggiungono altri provenien-
ti dall'intero paese. 

Si comincia a parlare allo
ra di «Scuola di Zagabria» 
e le sue opere si tmpongono 
a UveUo internazionale e t 
crittci scoprendola iniziano a 
studiarne opere ed autori sot-
tolineandone caratteristiche e 
vaiori. Ha detto recentemente 
Vukotic in propostto: a La 
Scuola di Zagabria at suoi 
tnizt areva come scopo dt e-
spnmere il massimo con il 
mmimo dt mezzi. La nostra 
espenenza di spenmemazione 
era ridolta e ci ha tmposto 
nuovi procedimentt, nuove so-
luztone nella messa in scena 
e un sistema dt montaggio 
che prendeva dalle txcchie e-
spertenze solo U senso del 
movimento. Ad esempio, la 
musica non tervlva pik uni-

camente a creare una atmo-
sfera; st insertva concretamen-
te nell'azione e diveniva mol
to spesso, attraverso il massi
mo della sincronizzazione. pro-
motrtce della azione stesso. E-
lementi della pittura moderna 
furono tntrodotti nella sceno-
grafia e cosl potemmo olte-
nere una piu grande unita 
dt stile dell'immagine con il 
disegno animato realizzato at
traverso i procedimentt grafi-
ci mil modernts. 

Ma in concreto st pud par
lare di * scuola* a propostto 
del gruppo che si muove at
torno alia Zagreb film, nel 
senso di un gruppo omoge-
neo di artistt e di una sene 
unitana dt opere? 

Gli stesst autori negano que
sto. Vukotic, Mimica, Marks 
e Kolar, t piu conosciutt e 
famosi antmatori del gruppo, 
riconoscono che i loro rtsul-

tati artistici sono talvolta Ion-
tani e difftcilmente rapporta-
bili agli stessi principi este-
ttci. Difatti, film piacevoli e 
divertenti come c Surrogato » 
e * Setttmo Conttnente » di Vu
kotic; un film complesso e 
tragico come * Malatt di ti-
fo m di Mimica, spenmentale 
come t Don Chisctotte » di Kn-
sti ecc. mostrano concreta-
mente come nella Scuola di 
Zagabria coesistano esperien
ze diverse che portano tal
volta a risultati arttstict lon-
tani tra di loro e non con-
frontabUi. 

Tuttavia se il termtne *scuo-
la» viene rifiutato sul piano 
estetico, questo manttene tut
to il suo significato sul pia
no culturale e pratico. Ad e-
sempio I'amore per il disegno 
e comune a tuttt i membri 
del gruppo, cost come lo e la 
idea che d cinema debba ri-
spondere alle preoccupazjom 
dominanti dell'uomo nell'epo-
ca attuale e in un determt-
nato contesto sociale quale 
quello, ad esempio, della so-
cieta socialista jugoslavo: i de-
sttni dell'uomo nel mondo mo-
derno, il rapporto tra lo svt-
luppo scientifico e la vita con
creto, i cambiamenli interve-
nuti in un mondo votato al 
consumismo, il pericolo ato-
mico, la coesistenza fra i po-
poli ecc ecc 

E' tutto questo che ha per-
messo di raggiungere t risul
tati artistici gia menzionati e 
150 prenu e segnalaziom ai 
maggiori festivals del mondo: 
Venezia, Oberhausen, S Fran
cisco, Bergamo, Karlovy Va
ry, Cannes. Cork, Mannheim, 
Melbourne, Cracovta, San Pao 
lo, Annecy, Mamaia, Mosca, 
Trieste, Ltpsia, Belgrado, Pola, 
San Sebastiano, Hollywood, 

Franco Patron* 

Nell'aprile del 1933, Hln-
denburg. Hitler o Goenng 
vennero nominatl «clttadini 
onorari di Thalburg» Pochi 
giorni dopo, tre vie della cit-
tadina furono ribattezzate, il 
postino comincio cosl a por« 
tare la corrispondenza nella 
«Adolf Hitler Strasse*. Fu 
in quello stesso mese. sul fi-
nire, che il Partito socialde-
mocratico (SPD) si sciolse. II 
comitato esecutivo locale del 
partito st riunl Tultima vol-
ta il 29 aprile « e dichiarb il 
proprio scioglimento o. Mol
to prima che 1 nazisti mettes-
sero la SPD fuorilegge alme-
no a Thalburg la forza piu 
importante che avrebbe po-
tuto resistere si era in que
sto modo autodistrutta. Con-
temporaneamente si sciolse 
ugualmente per decisione au-
tonoma, anche la sezione lo
cale del « Reichsbanner a la 
milizia popolare socialdemo-
cratica che avrebbe avuto il 
dovere di difendere la Repub
blica. 

I membri del a Reichsban
ner » che avevano giurato fe-
delta alia Repubblica. erano 
operai in gran parte. Andaro-
no da uno dei piu conosciu-
ti e influent! dirigenti so-
cialdemocratici del paese, 
Karl Hengst, senatore, consi-
gliere comunale, delegato al 
Consiglio di Contea, a chie-
dere cosa fare, a Iscrivlti al 
partito — si sentirono rispon-
dere dal senatore — Pensa 
alia tua famiglia. Non c'd nien-
te da guadagnare con atti dl 
eroismo ». Iscriviti cioe al par
tito nazista. 

Ciononostante «forse died 
su quattrocento passarono al
le SA o dal « Reichsbanner » 

La polizia e le SA arresta-
vano e perquisivano abitazio-
ni di lavoratori. Stando alle 
informazioni riportate dalla 
stampa di Thalburg, in sei 
mesi vennero compiute 14 
perquisizioni domicilian, e ef-
fettuati 22 arresti per moti-
vi politici. Ma queste cifre 
erano di parecchio al dl sotto 
della realta. Andarono in gale-
ra per primi i comunisti e 
alcuni socialdemocratici; altri 
lavoratori, le cui idee dl sini
stra erano note a tutti, furo
no licenziati dai posti di la-
voro. Tre mesi prima nel gen-
naio del 1933, quando Hitler 
non era ancora cancelliere, gli 
iscritti al partito nazista di 
Thalburg, erano un centinaio. 
In marzo la sezione contava 
quasi 400 aderenti. In maggio 
raggiungeva i 1.200 iscritti. II 
20% degli adult! del paese 
erano accorsi sotto le ban-
diere con la svastica... Ando 
cosl a Thalburg. 

Un americano, William She
ridan Allen (1), ha compiuto 
la fatica di ricostrulre mese 
per mese la vita di una citta 
di diecimila abitanti, nel Nord 
della Germania, nel territorio 
deU'antico regno di Hannover 
negli anni compresi fra il 1930 
e il 1935. Gli anni dell'asce-
sa di Hitler e del suo consoli-
damento. Thalburg e un no-
me convenzionale. La cittadi-
na e in realta Nordheim, cen
tra di funzionari e impiegati 
statali parecchi dei quali fer-
rovieri. 

Quasi il 60% degli abitanti 
di Thalburg apparteneva al 
ceto medio; il 37% erano ope
rai e manovali; il 4% liberi 
professionisti e funzionari di 
grado elevato. L'86% del cit-
tadini erano luterani: solo il 
6% cattolici. 120 gli ebrei. Esi-
stevano nella citta, a queU'epo-
ca, due cinematografi, tre 
giornali quotidiani, diverse so-
cieta di tiro, 24 leghe mihta-
ristiche e nazionalistiche. Nel 
momento peggiore della ensi 
economica, i disoccupatl am-
montarono a 329; altri ave
vano un lavoro soltanto sta-
gionale (in uno zuccherificio) 
e tutti, salari di fame: nel-
l'autunno del "32 gli operai 
guadagnavano esattamente la 
meta di quel che avevano 
guadagnato tre anni prima. 
La SPD, il partito socialdemo-
cratico, nelle elezioni politi
che del 1928 aveva nella cit-
tadina raccolto il 45 %dei vo-
ti; il partito comunista (KPD) 
solamente 28 suffragi; il par
tito nazista (NSDAP) 123. 
Eppure poco tempo dopo is 
situazione era destinata a ca-
povolgersi. Come poteva av-
venire? 

Nei comizt degli «Elmt di 
acciaio ». prima ancora che in 
quelli dei nazisti, i dirigenti 
tuonavano contro i «marxi-
sti». A Thalburg, un oratore 
disse che in Germania ben 
presto ci sarebbe stata una 
guerra civile «fra i oolscevi-
chi e Voppostzione nazionale » 
e che nessuno sarebbe potu-
to restare neutrale. «Per la 
maggior parte det thalburghe-
5i, la NSDAP era in primo 
luogo e principalmente un 
partito antimarxista », ha scrit
to Allen. E i mannsti erano 
i socialdemocratici. «II fatto 
che la SPD fosse un partito 
non-rtvoluzionario (che infat-
U ateta fatto proprio lo sta
tus quo) — aggiunge Al
len — e marxista solo a pa
role, probabdmente non tnte-
ressava alia maggioranza dei 
cittadtni. I socialistt avevano 
la bandiera rosso; oantavano 
I Internazionale; contro di lo
ro erano state promulgate leg-
gi nei giorni di gloria della 
Germania* cioe durante la 
guerra. 

Nella classe media della cit
ta era quindi convinzione ab-
bastanza radicata che fosse 
necessario mopporsi a questi 
radtcali apostoli dell'uguagluin-
za ». particolarmente in un pe
riodo di depressione eco
nomica. 

I nazisti seppero sfruttare 
molto bene la situazione; men-
tre i socialdemocratici, pur 
avendo compreso che la mi
naccia nazista era mortale, non 
seppero andare al di la delle 
parole, delle risoluxionl, delle 

condanne verbal!. Nel momen
to decisivo tutto crollb allo
ra come un castello dl car-
ta. I pochi che isolatamente 
tennero fede al loro giura-
mento di fedelta alia sciagura-
ta Repubblica dl Weimar, fi-
nirono m carcere e nei cam-
pi di concentramento, presl dl 
notte, alia spicciolata, 

« La SPD sottolineava i ma
ll del nazismo, ma non pre-
sentava un programma d'al-
ternativa; difendeva la Repub
blica, ma non poteva promet-
tere un avvenire miglwre... — 
annota Allen —. Nell' ideo-
logia socialista, la SPD avreb
be avuto un'arma ottima con
tro la depressione, ma a Thal
burg non fu compiuto mai al-
cuno sforzo per usarla, tran
ne che per attaccare grossola-
lanamente qualche singolo 
borghese dalle colonne del 
Volksblatt. Nel suo comples
so I'opera delta SPD pud ser-
vire d'esempio di quanta de-
bole resti un'azione, anche se 
condotta col massimo tmpe-
gno, quando non ha dietro 
una strategia efficace ». 

In tre anni. i nazisti sep
pero invece compiere un colos-
sale salto elettorale. passando 
da 123 voti a quasi 4.2(H). Co
me poterono tanto? In pri
mo luogo sviluppando un'at-
tivita politica intensissima: dal 
gennaio del 1930 al gennaio 
1933 essi tennero in media, 
a Thalburg, quasi tre mani-
festazioni al mese (comizi, sfi-
late, feste). «Attiravano le 
masse angosciate — afferma 
Allen nel suo libro — in ma-
stodontici convegni, net qua
li ciascuno poteva lasciarsi an
dare alia sensazione dt parte-

cipare ad un movimento dl-
namico e comprensivo, inca-
nalato verso un'azione radica-
le che avrebbe rlsposto ad o-
gni esigenza. 11 nemlco era 
classificato secondo termini 
come I'ebreo, il socialista, il 
senzadio...». 

In piii e'era la violenza, per 
i duri a comprendere. Vio
lenza che i socialdemocratici, 
neppure quando erano mag
gioranza nel Landtag di Prus
sia (il ministro degli interni 
era socialdemocratico) seppe
ro stroncare. La polizia inter-
venwa « imparzialmente u con -
tro i nazisti e contro l lavo
ratori che scendevano nelle 
piazze per difendere la Re
pubblica; la magistratura con 
dannava soprattutto 1 lavora
tori. Il 10 luglio 1932, a Thal
burg, si scontrarono una ses-
santina di SA e 25 membri del 
tcReichsbanneru; la polizia ar-
restb e denuncib 9 uomini del
la milizia popolare e nessun 
nazista. II magistrato poco do
po ne condannb cinque. Quat-
tro giorni piii tardi vennero 
denunciati 8 partecipanti ad 
una « marcia delta fame » alcu
ni dei quali militanti comuni
sti (sette vennero poi condan-
nati). 

I nazisti, con ringanno o 
con la violenza, seppero con-
quistare tutte le roccaforti so-
cialdemosratiche, persino fra 
i dipendenti della ferrovia (do
ve fecero firmare una risolu-
zione di contratto che toglieva 
ai lavoratori la stabilita del-
l'impiego, diminuirono il sala-
rio e imposero l'iscrlzione al 
sindacato nazista). Oppure si 
poteva « scegliere » il licenzia-
mento. 

Una sorta dl fatalismo senv 
brb a questo punto Imposses-
sarsi dei dirigenti della SPD. 
a Non c e piii nulla da fare », 
dicevano agli operai che chle-
devano di battersi contro i na
zisti. Era la fine. 

Dopo l'ascesa al potere dl 
Hitler, la situazione preclpiUb 
rapidamente: ogni manifesta-
zione pubbhea venne proibi-
ta, cominciarono le retate del
la polizia, i giornali vennero 
soppressi o osteggiati, il bor-
gomastro Johns (che reggeva 
il comune dal 1903) fu liqui-
dato. seppure si trattasse di 
un conservatore. Persino il dl-
rettore del quotidiano naziona-
hsta. «Grafischer Hofs-Kuriera 
che non aveva mai nascosto le 
sue simpatie per i nazisti. si 
sentl « pestare i picdt » Infi-
ne, i nazisti arrivarono al boi-
cottaggio dei negozi degli e-
brei (35 negozi vennero pianto-
nati dalle SA a Thalburg) e 
si incomincib a sentir parlare 
di Dachau. 

La storia dl questa piccola 
ci/fa nazista finisce con il rao-
conto di come l nazisti riu-
scirono poi a « montare I'cn-
tustaxmo» e a disgrogare la 
sooieta. Essa e interessante 
anche perche, come avverte 
l'autore. «nulla vieta che le 
vtctssitudini e il destino di 
questa piccola citta possano 
colpire altri uomini in altre 
citta e in circostanze analo-
ghe ». 

Piero Campisi 

1) William Sheridan Allen: 
« Come si diventa n a ^ t i » Ei-
n nidi editoii' to i pamnr I. :IP<MI 
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Le rivisfe RASSEGNA SINDACALE 

RICOSTRUZIONE 
D'UNA SCISSIONE 

Un sindacalista repubblicano 
della CGIL, Mario Tiberi. espo-
ne sul numero 18 dei c Qua-
derni > di Rassegna sindacale 
un'ampia cronaca dei fatti che 
precedettero la scissione del 
1948. Si tratta di «note per 
una ricostruzione storica >. che 
fanno parte di un lavoro piu 
ampio. presentate dallo stesso 
autore come un diano. e che 
la rivista della CGIL ha vo-
Iuto stampare nella ricorrenza 
del c vcntesimo anniversano di 
un e\ento che ha profonda-
mente e pesantemente sejmato 
la storia del movimento sinda
cale italiano *. 

Da questo diario, da que5ta 
testimonianza di un protagoni-
sta. come awerte la redazione 
dei « Quaderni *. c emerge con 
obiettivita e con serenita il cli-
ma di quel drammatico perio
do, emergono responsabilita e 
rigidezze di parte. Ma soprat
tutto emerge la sofTerta con-
sapevolezza d'una frattura che 
oggi si sta pian piano sanando. 
gia quasi interamente sul ter-
reno dell'azione e lentamente 
ma solidamente sul terreno 
organico della nunificazione >. 

In efTetti. le note del Tiberi 
sono interamente impregnate di 
questo spirito unitario anche 
quando le esigenze della narra-
zione impongono giudizi seven 
su taluni personaggi e su de-
terminati avvenimenti. 

La cronaca comincia con lo 
sciopero generale di Roma del-
I'U novembre 1967. proclamato 
dalla Camera del lavoro di 
fronte all'esistenza nella sola 
capitate d'ltalia di 70 mila di-
soccupati. Tiberi deve regi
strar uno dei primi atti di 
sci*5ione compuiti da un grup
po di sindacahsti do proprio 
in quella drammatica circo-
stanza. allorche svolsero anche 
un'attiva propaganda contro la 
lotta. II diario racconta quindi 
gli aspri scontri veriflcatisi nel 
Diretti\-o confederale. la crea-
zione della «Alleanza per l'u-
nita e rindipendenza dei sin-

dacati > cui aderirono sindaca-
listi della DC. del PSDI e del 
PRI. 1'attentato al compagno 
Togliatti. 

II ricordo di quelle giomate 
di fuoco. del profondo turba-
mento e del sussulto democra-
tico che scosse il Paese alia 
notizia del vile attentato con
tro il capo del PCI. il chma 
rovente in cui il delitto ebbe 
a maturare. sono narrati dal 
Tiberi con puntualita ** preci-
sione. Piij che e^pnmere opi-
nioni. I'Autore si ric-hiama co-
stanteroente ai fatti. In que
sta chiave egli racconta fra 
l'altro lo sciopero generale pro
clamato da tutta la CGIL dopo 
1'attentato. e rultimofum indi-
rizzato il 15 luglio 1948 dai sin-
dacalisti democristiani alia se-
greteria confederale «in cui si 
roclamava la cessazione dello 
sciopero entro la mezzanotte >. 

« Di tale ultimatum — rileva 
Tiberi — da notizia il giomale 
radio delle ore 20 Alle 23. cioe 
dopo a poena tre ore dal pri-
rr.o annuncio. la radio difionde 
un appcllo di quella corrente 
che invita i lavoratori a ri-
prendcre il po>to di lavoro an
che se la CGIL avra disoostn 
che sia proseguita Tazione di 
protesta ». 

La sossione e ormai nei fatti. 
Alia riunione successiva del-
l'Esecutivo confederale i sin-
dacalisti dc non si presentano. 
La sera del 16 t membri dc 
dello stesso Esecutivo. riuniti 
nella sede delle ACLI. sot-
toscrivono un secondo docu-
mento teso a dimostrare che 
lo sciopero ancora in corio per 
poche ore e « in evidente con-
trasto con le finalita e le fun-
zioni della CGIL» e che la 
maggioranza confederale ha 
«infranto d pat to di umta sin
dacale e violato lo spirito e 
la lettera dello Statuto >. 

Gli eventi precipitano quindi 
a ritmo serrato. «II 22 luglio 
1948 — scrive Tiberi — il Con
siglio nazionale delle ACLI da 
1 * imprimatur alia scissione». 

La cronaca prosegue fitta. con 
puntualita e precisione. regi-
strando il grave travaglio su-
bito dai lavoratori per una 
scissione che fara sentire i 
suoi efTetti negativi a tutto il 
movimento sindacale per molti 
anni. c N'oi — dichiarera Di Vit-
tono il 5 ottobre '48 al Con
siglio nazionale della CGIL riu-
nito a Firenze — non ci lasce-
remo mai trascinare in con-
flitto con i lavoratori cattolici. 
perche ci rifiutiamo energica-
mente di considerare nemici 
anche quella parte di essi che 
o?gi hanno seguito gli scissio-
nisti... Nella famiglia della 
CGIL essi saranno sempre ac-
colti con il piu aperto spirito 
di fraternita e di solidarieta ». 

Era chiarissima in quelle 
espres^ionj la consapev-olezza 
della gravita deH*av\enimento. 
ma anche della possibility e 
della nccessita che la scission* 
fosse superata. Alia scission* 
— scrive Tiberi — c la CGIL 
reagisce con chiara visione 
delle responsabilita e delle pro
spettive ». Qjelle prospettive 
unitane che ora sono aperte 
e che si sostanziano ogni giomo 
con le battaglie che i tre sin-
dacati conducono insieme: quel
le prospettive che costituiscono 
uno degli obiettivi di fondo dH 
movimento sindacale italiano. 

Compietano il numero dei 
c Quaderni > van altri studi. 
saggi. ricerche e documenti. 
Luciano Pallagrosi. fra gli al
tri. esamina c la quota lavoro 
nel riparto del reddito dal 1951 
a) 1967». da cui risulta che 
il divario fra retnbuzioni e pro-
duttivita si e allargato a danno 
dei lavoratori Stefanelli senve 
sulla « Storia sociale della lotte 
bracciantili 1948 1967 per il ven 
tenmo della Federhraccjanti ». 
Corrado Perna presenta un suo 
< contributo alia storia del mo
vimento sindacale in Italia 
(1870-1943) ». 

Sirio Sebastianotli 


