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OPINIONI 

Che cosa 

iprofessori? 
II grave signif icato delta «defenestrazione» del 
preside della Facolta di Archltettura di Milano 
I docenti democratic! debbono elaborare una 
linea di azione comune e contribuire al pro-

fondo rinnovamento dell'Universita 

II compagno prof. ardi. Giuseppe Campos Venuti, ha 
inviato ai docenti delle Facolta di Architettura questa 
lettera. relative al ffravissimo intervento del ministro 
della P.I. on. Scaglia. che, com'e noto, e intervenuto 
contro il Preside della Facoltd milanese, projessoi 
De Carli, «reo > di aver accolto le richieste degh 
studenti per una ristrutturazione degll studi e della 
didattica: 

Carl amici docenti nolle 
facolta di architettura, da 
Astengo a Zevi, 

anche a voi, probabilmen-
te in ferie, la lettura del 
giornale di Ferragosto avra 
turbato la serenity delle va-
canze. SI lo so, faccende che 
vanno male e assai piu gravi 
di quella alia quale alludo, 
ce n'e moltissime: ma il 
colpo di mano contro De 
Carli, la sua defenestrazio
ne da preside della facolta 
di architettura milanese, ci 
riguarda personalmente, sia-
mo proprio noi a dover rea-
gire, non altrl. 

Non e questo mio un pri-
mo tentativo per la beatifi-
cazione di De Carli perche, 
tra l'altro, il suo carattere 
non la permetterebbe. N6 
un passo piu o meno oppor-
tuno per una crociata di so-
lidarieta corporativa, insin-
cera quanto poco efTicace: a 
cid penseranno nelle forme 
dovute i professor! milanesi 
che elessero De Carli presi
de e magari i presidi delle 
altre sei facolta di archi
tettura. 

A me invece il gesto del 
ministro Scaglia sembra la 
occasione opportuna per pro-
porre a tutti noi un interro-
gativo: che faremo questo 
inverno? Che faranno nel 
prossimo anno scolastico i 
docenti di architettura? 

Cosa faranno gli studenti, 
possiamo immaginarlo con 
una certa facilita: il Movi-
mento Studentesco riprende-
ra la sua battaglia anche 
in Italia, anche ad architet
tura, forse con alti e bassi 
imprevedibili, con forme di 
lotta inattese, dentro e an
che fuori dell'universita. 

Cosa fara il governo, pote-
va fino a Ferragosto rappre-
sentare ancora un punto di 
incertezza. Si poteva forse 
pensare a Scaglia come ad un 
Faure, dato che Gui era sta-
to tanto simile a Fouchet: 
e con una linea governativa 
abilmente riformistica (ma 
anche quelli di Faure non 
saranno i propositi del mari-
naio?) avremmo dovuto an
cora una volta riproporci il 
problema del meglio l'uovo 
oggi o la gallina domani. In
vece il governo, prima an
cora che noi ci ponessimo 
il problema, ci ha rifiutato 
senza discutere e la gallina 
e Vuovo. La linea del gover
no verso l'universita gia la 
sappiamo dunque: sara quel
la di ieri e di sempre, mio-
pe e conservatrice, « autori-
taria e accademica* come 
dicono g l studenti. 

Che faranno allora i do
centi, dal preside di Vene-
zia alTultimo assistente vo-
lontario di Palermo? II pri-
mo punto controverso e pro
prio questo: e giusto pro-
porre la domanda ad una 
categoria cosl vasta, cos) po
co omogenea, cosl ingiusta-
mente divisa in caste? Mol-
ti di noi infatti, partendo 
dal punto di vista della ca
tegoria — assistenti, incari-
catl, ordinari —, rifiutano 
la possibility di ricercare 
una Hnea d'azione eomone 
a tutti i docenti. 

Una linea 
dei docenti 

Nella pratica le rispettive 
associazioni dovranno certa-
mente comportarsi in modo 
autonomo di fronte alle va-
rie situazioni: ma la sostan-
za del problema non e quel
la degli accorgimenti tattici. 
II fatto e che gli studenti ci 
considerano tutti quanti, dal-
l'assistente al preside, per 
quello che siamo, o che do-
vremmo essere: nuU'altro 
che dei docenti, piu © meno 
giovani, piu o meno avanti 
con la « camera*. 

Che in questa valutazione 
|solidale ci sia una buona 
! dose di sfida, mi sembra poi 
[raspetto piu positivo della 
questioner perche non cer-
care di rispondere alia sfida 
degli studenti, con una U-

'nea dei docenti? 
Una linea dei docenti non 

Isignifica naturalmente una 
linea di categoria e neppure 

'necessariamente una linea 
i} di maggioranza. La linea di 
-''• maggioranza gia e'e, la co-

nosciamo: ma anche se mol-
ti di noi la respingono, una 

o propria linea di mi-
racaa aon ai a mai teota-

to di elaborarla. I migliori 
sono andati avanti alia spic-
ciolata, oscillando fra la po-
sizione personale e il fian-
cheggiamento dell'azione stu-
dentesca. 

Ed e proprio questo che 
nuoce di piu all'universita, 
ai nostri rapporti con gli 
studenti. La nostra incapa
city di dare battaglia all'in-
terno delle nostre stesse fi
le: quest' inverno, secondo 
me, dovremo abbandonare 
sia le posizioni personali che 
il fiancheggiamento delle po
sizioni studentesche, per 
darci una politica che sia 
una politica dei docenti per 
l'universita-

Certo dovremo cominciare 
ad abbandonare i comodi ri-
pari dei regolamenti e delle 
prassi accademiche ed anche 
a riesaminare certi nostri 
atteggiamenti moralistici sul-
la « serieta > degli esami. E 
anche se questo argomento 
fa arricciare il naso a molti 
di noi, permettetemi di in-
sistervi. 

Vi sembra un caso che 
Scaglia abbia utilizzato pro
prio questo pretesto regola-
mentare per mettere in at-
to il suo prowedimento au-
toritario contro De Carli? 
Mi pare di sentirvi rispon
dere che due torti non ba-
stano per fare una ragione 
e allora torniamo al merito, 
agli esami. 

La zappa 
sui piedi 

A Milano abbiamo conclu-
so con gli esami assemblea-
ri una annata di sperimenta-
zione didattica, confusa, ma 
di enorme interesse umano, 
culturale e politico per chi 
vi ha partecipato. Nelle al
tre facolta la situazione non 
era gran che diversa nella 
sostanza, anche se l'aver 
salvato — fin ora — le for
me, non ha consentito l'in-
tervento ministeriale. 

Ecco, diranno alcuni, che 
mi son dato la zappa sui pie
di: ma, vorrei rispondere, e 
poi stato un gran bene aver 
salvato quelle forme? Sal-
vando quelle forme abbiamo 
si tirato avanti per altri sei 
mesi, ma abbiamo anche ri-
mandato lo scioglimento di 
un nodo che prima o poi 
andra sciolto senza fallo. 

Non hanno forse offerto a 
Milano i messi piu o meno 
ufficiosi del rettorato, la 
promozione garantita per 
tutti gli esaminandi, purche 
si rinunciasse al * rito » del-
1'esame collettivo e si tor-
nasse a rispettare la «for
ma • dell'esame individuate? 
Aggiungendo perfino che lo 
esame si sarebbe svolto su 
temi « di gradimento > degli 
studenti: avreste forse pre-
ferito che gli esami indivi-
duali milanesi si fossero 
svolti su temi come «il rap-
porto tra la scienza delle 
costruzioni e la rivoluzione 
culturale»? Certo l'effetto 
sarebbe stato senza dubbio 
dissacrante per il mito de
gli esami, ma il risultato an
che molto meno serio della 
discussione collettiva: e gli 
studenti hanno dato prova 
di serieta nel respingere 
queste proposte avanzate 
sotto banco. 

Naturalmente la questione 
degli esami non rappresenta 
affatto il problema di fondo 
per il rinnovamento deH'uni
versita, ma e certamente un 
ottlmo parametro per giudi-
care una politica dei docen
ti che tenga conto di tutti 
gli elementi della situazione. 
E fra quest! elementi, oltre 
al ministro Scaglia con i sooi 
regolamenti, ci sta anche il 
Movimento Studentesco: ne 
e detto che il ministro deb-
ba avere per forza ragione. 

Non ho voluto scrivere 
cose nuove, ne aprire una 
discussione che e gia in cor-
so nelle nostre facolta, ma 
soltanto cogliere una occa
sione quanto mai appropria-
ta per ripetere queste cose 
e partecipare alia discussio
ne. Questo mi e sembrato 
fra l'altro il modo migliore 
per commentare il prowedi
mento del ministro Scaglia 
contro il preside De Carli. 

Cordiali saluti e arriveder-
d a aettembre. 

G. Campos V«nuti 

Un affettuoso r icordo d i «Ercoli» a quat t ro anni dalla sua scomparsa 

Togllatti (a 
destra) Insla-
mt a Alclot 
Da Gasperl 
e Nennl al-

epoca del 
primo gover
no De Ga»pe-
r\ (10 dlcem-
bre 1945 -13 
lugllo 1946) 
nel quale r l -
coprl la carl-
ca di ministro 
dl Grazta • 
Glustlzla 

Togllatti con 
De Gasperl, e 
Wlston Chur-
c h i l l all'e-
poca del go
verno Bono-
mi, In cut fu 
vice-preslden-
te del Consi-
glio (dal glu-
gno 1944 al 
glugno 1945) 

dopo diciotto anni di esilio 
Com'era Napoli del marzo 1944: macerie, caos, degradazione — La faticosa opera di ricostruzione del Partito — L/arrivo di 
tt Ercoli» a via San Potito — Le prime « battute » di Togliatti contro il settarismo e le prime indicazioni sui partito nuovo 

settembr© I t * aha* kihtte qutttm dm a anaal dhrenuta 
una dalla piu radicate Iradhuenl del wwwlmewfa damacratica: 
la ftata dalla stamp* camunlsta. La ftta meatra Taflliatti 
mantra parla ad una di ajueeti ajraaaH raduni 

Nel mese di marzo del 1944 
la tristezza era impressa nei 
volti dei napoletani. Non e'era 
pane, non e'era acqua, non 
e'era niente. 

I cittadini Inebetiti ancora 
dal terrore dei cento bombar-
damenti, correvano come paz-
zi a vendere quel po* che era 
loro ancora rimasto. E poi, 
ehilometri e chilometri per 
procurarsi un po' di cibo. 

Fabbriche smantellate, cl-
miniere spente, macerie alte 
come montagne. Centinaia di 
<mmngini affiorano nella mla 
mente, alcune nitide, altre 
confuse. Io non so scegliere. 
So solo che la situazione era 
drammatica. Ricordo come 
era ridotta 11LVA di Bagnoli 
e altre decine di fabbriche na-
poletane. Ricordo cosa era via 
Roma, la Pignasecca, 11 Retti-
filo, e Piazza Mercato e la zo
na industriale. Tutto era scon-
volto. Tutto era macerie. So
no passati ventiquattro anni; 
e il tempo non e riuscito a 
cancellare dalla mia mente 
quel gruppi di bambini, tanti 
bambini, che scalzi, macilenti 
sciamavano per le strade di 
Napoli, tra le macerie in cer-
ca di qualche cosa da mette
re sotto i denti. E e'erano a 
Napoli i famosi alleati. Che 
cosa non facevano quest! figli 
del «modo di vivere ameri-
cano»! 

Nelle fabbriche si divertiva-
no a spezzare le nostre mac-
chine, 1 nostri tomi. I mili-
tari ubriachi si divertivano, a 
fare il tiro a segno sulle ope-
re d'arte del Palazzo reale. E 
come erano bravi nel «bu
siness »! Vendevano camion 
caricbi di roba e molte volte 
loro compari (sempre ameri-
can!) 11 «sequestravano» a 
cosl la roba tomava alia orl-
gine. E chi non ricorda quan
ti lavoratori portuali veniva-
no messi in carcere per aver 
crubatos una scatoletta di 
fagloli? 

L'aspetto piu grave della 
situazione politica era l'assen-
za di ana vera organizzazione 
del partito comunista. C'era-
no alcuni gruppetti, di diver
sa formazione: e'erano grup
pi che avevano lavorato nel-
rillegaliti, senza aver mai 
cessato una certa attivita, Al
tri erano format! da intellet-
tuaU raccoltisi attorno a vec-
chi eompagnl. Cera un grup-
petto che aveva resistito 
caspettandoa la fine; questl 
dicevano che «avevano sof-
ferto dl piii, perche' in fondo 
quelli che erano stall nelle 
carcerl e al confino, avevano 
vissuto una vita tranquuia; 
loro invece, stando fuori, 
• correvano ogni giorno il ri-
schio d! essere arrestatis. 
Cera poi un gruppetto di 
compagni tomati dal carcere 
e dal confino. Ebbene, in que
sta Napoli, con questi grup-

. petti di compagni, cosl come 
erano, senza nessuna espe-
rienza, bisognava, cominciare 
il lavoro per costruire un Par
tito e un movimento sinda-
cale. Biaofnava costruire 
tutto! 

Cosi 
cominciammo 
Naturalmente la base dl 

partenza, il volano, fu un nu-
cleo di classe operaia che vi-
vera nei quartieri napoletani. 

A Napoli non e'erano, e non 
ci sono, quartieri operai, co
me a Torino e Milano. Cera-
no gli agglomeraU operai. a 
Ponticelli, a Barra, a S. Gio
vanni, Torre Annunriata, Ca-
stellammare, Ponuoli. 

Ma al centro di NapoU (cir
ca un milione di abitanti) 1 
pocfai operai erano dispersi 
nel granoe mare della dttiu 
I^ppura, allora, questa polve-
riaaaalona raporesentb un fat
to poaltlvo; ognl aingolo ope-

raio, dlventb, nel suo quar-
tiere di abitazione, un centro 
di aggregazione, un punto di 
sicurezza per noi, che non sa-
pevamo dove « mettere le ma-
ni», e da dove incominciare. 

In quel giomi migliaia di 
cittadini «passavano» per la 
nostra federazione. Si dichia-
ravano tutti «antifascisti». 
Molti « comunlsti del 19 e del 
21». Ma noi staccati da un 
lavoro politico attivo e legale 
avevamd.un orientamento set-
tario. «Non bastano le firme 
di garanzia — dicevamo — il 
certificate penale ci vuolev. 
E cacciavamo via quelli non 
« purl». Con gli operai le co
se andavano diversamente. 
Era . sufficiente essere ope-
raio. «Sei un operalo e vuo! 
la tessera del partito?» «S1! 
lavoro all'OMF e abito alle 
Vergini*. «Allora non solo 
la tessera subito, sei noml-
nato anche segretario della 
sezione Stella. Eccoti la tes
sera e la lettera dl nomina 
con tanto di timbro della Fe
derazione ». Cosl fu per la 
maggioranza dei quartieri na
poletani. Cosl cominciammo. 

Tutti 
eguali 

Noi eravamo settari; ma al
tri avevano una mentality 
anarcoide e teorizzavano la 
spontaneita. Era quasi impos-
sibile tenere riunioni regolarl 
degli organism! dirigenti. 

Qualche volta si riusciva a 
riunire la segreteria; ma la 
riunione non poteva arrivare 
al termine e mai si poteva ar
rivare a prendere delle deci
sion!. Arrivava uno e doman
da va. eCosa stanno facen-
do?». La porta si apriva, en* 
trava, si sedeva. c Compagno 
per favore siamo in riunio
ne», diceva qualcuno di noi. 
«E con questo?* rispondeva 
il compagno, «non posso par
tecipare anch'io alia riunione, 
ci sono forse segreti?», cQui 
siamo tutti uguali». Ognuno 
aveva una sua cconcezione* 
ognuno aveva una sua efilo-
sofia ». 

27 marzo 1944. Ricordo che 
era di sera e e'era il copri-
fuoco. Era quella l'ora in cui, 
di solito potevamo finalment? 
riunird, nella segreteria, per 
fare il bilancio della giornata 
di lavoro. 

Qualcuno bussb con forza 
al vecchio portone del nostra 
appartamento, sede della Fe
derazione comunista napole-
tana, a via S. Potito. Quella 
sera eravamo piu stanch! del 
solito e la nostra riunione 
era appena cominciata, quan-
do sentimmo i colpi alia 
porta. 

• Chi pub essere a que
st "ora?» disse Valenzi. 

« Qualche rompiscatole », 
disse Maglietta. Intanto con-
tinuavamo a discutere, men-
tre i colpi alia porta si suc-
cedevano. La cosa cominci6 
a preoccuparci, bisognava an-
dare a vedere chi fosse, o chi 
fossero. Erano momentl difO-
cili, allora, specie di sera. 

Andai ad aprire con pruden-
za e vidi una persona che non 
conoscevo. «Che volete, e 
troppo tardl — dissi — la Fe
derazione e chiusa*. Stavo 
per chiudere la porta in fac-
cia alio sconosduto quando 
un altro uomo che avevo gib 
visto qiudche volta usd dal-
l'ombra e si face avanti: era 
un awocato che conoscevo. 
Intanto Valenzi e Maglietta 
preoccupati vennero anche lo
ro per renders! conto di che 
cosa stava accadando alia 
porta. 

«C'e Spano?a — dlaaa l'av-
vocato. 

I N O I . (Hi fu rispoato. 
<C'e EugenloTa. 
• Non c'e». 

Mentre gli rispondevo, chiu-
devo un po' alia volta la por
ta. Stavo per dargli la buona 
sera e chiudere definitivamen-
te, quando a l'altro» lo sco-
nosciuto, domandb: « Dove so
no andati? » a che ora tome-
ranno? 

« Egregio signore, vi ho det
to che non lo so. Vi chledo 
scusa... Abbiamo una riunio
ne, buona sera ». ' 

L'Awocato si fece avanti m 
Indicando lo sconosciuto disse: 

«Allora vi presento il capo 
del vostro Partito». Solo in 
quel momento ricordai che 
Togliatti era in viaggio e che 
lo aspettavamo da un giorno 
all'altro. Guardai fisso lo sco
nosciuto e gli dissi: a Allora 
sei tu Ercoli»? 

Togliatti sorrideva. Fumava 
la pipa. Portava un maglione 
a righe. Io ero tanto confuso 
che 11 per 11 non riuscivo a 
rivolgergli la parola. Poi men
tre lo conducevo in giro per 
i locali della Federazione lui 
comincib a informarsi, chiao-
chierando: vVi riunite spes-
so? Come siete organizzati? 
Quanti iscritti avete?». 

Fu molto contento quando 
seppe che la nostra base era 
soprattutto nelle fabbriche. 
Invece non fu eccessivamente 
soddisfatto per il numero de
gli iscritti, che erano allora 
dodicimila. Lo portammo nel 
salone per fargli ammirare 
Tesposizione dei nostri man!-
festi e le parole d'ordine at-
taccate al muro. Aspettavamo 
un « bravi compagni v. Invece 
Togliatti cambib espressione 
fece un po' la faccia scura. 

Ci voile poco a capire che 
per lui quei manifest! e quel
le parole d'ordine erano sba-
gliati politicamente. Noi non 
fiatammo. «Vogliamo usci-
re?» gli dissi. Io andai con 
lui a prendere le valigie. Va
lenzi e Maglietta andarono in 
cerca dl lenzuola per mettere 
assieme un letto per una casa 
in via Broggia, che diventb la 
sua casa per tutto il periodo 
napoletano. Quando Togliatti 
fu sistemato, noi ci appartam-
mo in una stanza attigua e 
sottovoce cominciammo a di
scutere. Alcuni giorni prima 
del suo arrivo avevamo avuto 
notlzie di una sua intervista 
ad un giornale, non ricordo 
bene, ma forse era un gior
nale di Algeri. Spano ricordb 
che da quella intervista si ca-
piva che per Togliatti il Con-
gresso di Bari del CLN con 
le sue pregiudiziali antimo-
narchiche aveva cacciato il 
movimento democratico in un 
vicolo cieco. 

Orientamenti 
n eretici» 

Uno dl noi, credendo che 
Spano si fosse espresso con 
fastidio per questa critica di 
Togliatti, lo consolb: «In fon
do che male pub fare 1'arrivo 
di Ercoli? E* sempre uno di 
piu. Sicuramente ci dara una 
manoi. 

Alia fine del mese di mar
zo si tenne il Consiglio nazio-
nale del Partito. Vi partecipa-
rono oltre al gruppo dl Na
poli, compagni della Sicilia, 
Puglia e Calabria, e Lucania. 
Ricordo solo, con precisione, 
alcuni nomi: Gullo, Di Dona-
to di Cerignola, La Torre di 
Taranto, Fiore di Messina, 
Mancino di Potenza. C'erano 
anche altri ma non riesco a 
ricordame i nomi. La relazio-
ne - introduttiva fu fatta da 
Spano. Togliatti parlb piu vol
te e ci dette parecchie sorpre-
se, Disse che dovevamo met
tere al centro di tutu la no
stra attivita lo aforao per la 
guerra di liberazione, a che 
dovevamo consolidare nei Co* 
roitati dl Liberazione la unlta 
dl tutu i paxtiti antuaacistl. 

«Non possiamo convogliare 
tutte le nostre energie del pae-
se se non accantoniamo la 
questione istituzionale. Ci sa
rebbe impossibile formare un 
governo di guerra e realizza-
re quella unit& nazionale sen
za la quale uno sforzo di guer
ra ordinato e potente non e 
possibile. Noi dobbiamo es
sere in prima fila a combat-
tere contro il fascismo e il na-
zismo invasori. Solo cosl la 
classe operaia e il popolo a 
liberazione avvenuta, potran-
no pesare: e allora faremo 1 
conti con la monarchlan. 

Ma gli orientamenti c ereti
ci » di Togliatti non furono 
accolti da tutti di buon grado. 
Anche se con alcune differen-
ze di forma il succo dei primi 
interventi fu pressappoco que
sto: non e possibile accanto-
nare la questione istituzionale, 
dobbiamo chiudere il conto 
con la monorchia subito, fare 
un governo soltanto con i rap-
presentanti dei Comitati di l i 
berazione. Qualcuno arrivb a 
dire che bisognava preparare 
il partito a combattere a ma
no annata' contro gli ingles! 
e gli americani se questi aves-
sero appoggiato la monar-
chia. 

Un compagno sostenne per
fino che non si poteva essere 
a destra di Benedetto Croce e 
di Sforza, i quali affermavano 
che la condizione prelimina-
re per la creazione di un go
verno di unita nazionale era 
reliminazione del re e di suo 
nglio. 

Un'assemblea 
di quadri 

A questo punto Togliatti 
guardb il grosso orologjo che 
aveva messo sui tavolo e chie-
se di parlare. Fece un ampio 
discorso e anticipb alcuni te
mi che poi furono sviluppatl 
nel rapporto ai quadri comu
nlsti della Federazione napo-
letana I'll aprile 1944 e che 
dettero l'awio alia « svolta di 
Salerno* e alia politica di 
unita nazionale. 

«Anzitutto rlvoluzionario 
non e colul che grida e si 
agita di piU, ma e colui che 
concretamente si adopera per 
risolvere i compiti che la sto-
ria pone al popoli e alle clas-
si, e che essi devono assol-
vere se vogliono aprire il cam-
nuno alio sviluppo della civilUi 
umana. Oggi si tratta di com
battere contro la frantuma-
zione delle forze antifascists 
lavorando subito per la for
mazione di un "governo de
mocratico" e antifascista di 
guerra ». 

II compagno che ha detto 
che noi saremmo a destra di 
Benedetto Croce e di Sforza 
— chiari Togliatti — non di
stingue tra le parole e i fat-
ti. Le parole sono quelle che 
tutti sappiamo: «questione 
morales, <via il re e suo 
figlio », « processo al re », etc. 
I fatti sono intrighl e mano-
vre per impedire che la clas
se operaia e 1 comunlsti ab-
biano una parte attiva nella 
guerra per liberare la patria 
dal nazista invasore, e per ell-
minare i residui dei traditori 
fascist!. La nostra politica dl 
unita nazionale fara fallire 
ogni intrigo, fara del Partito 
comunista un grand* partito 
di massa. 

Guardb rorologio, accese la 
pipa e tacque. I compagni ri-
masero csecchia. Un compa
gno disse che bisognava riflet-
tere. E poi chi avrebbe avuto 
la forza e la capacita di spie-
gare ai compagni e alle altre 
forze politiche queste cose? 

Togliatti appariva soddisfat
to. Con calma e con un sorri-
so che appena si notava dis
se: < Ho convocato per doma
ni una conferenaa atampa. Ci 
aaranno gtomaliaU dei gior-

nali alleati e del giornali del-
l'ltalia liberata». 

Poi aggiunse: « Prego i com
pagni napoletani di organiz-
zare al piu presto in un tea-
tro cittadino una assemblea 
di quadri comunisti dove sple-
gheremo quale e oggi la po-
sizione dei comunisti». 

A chi diamo 
la tessera ? 

Accompagnavo Togliatti a 
Pozzuoli una sera, perche vi 
doveva fare un discorso. Gli 
parlavo del tesseramento del 
partito, e di come volevamo 
fare per rinnovare le tessere 
per il 1944. E dicevo: «Sai. 
Dobbiamo controllare bene a 
chi diamo la tessera. Siamo 
assillati ogni giorno da deci
ne e decine di persone che 
vogliono la nuova tessera. 
Dobbiamo stare molto attenti. 
Abbiamo quindi deciso di 
chiudere per una settimana la 
Federazione. Chiameremo tut
ti i compagni impiegati e stu
denti, cosl scriveremo e con-
trolleremo tutte le tessere 
nuove ». 

Togliatti mi lancib uno 
sguardo fulminante, ma subito 
si rabbonl. Poi tomb lui stes 
so sui tema del tesseramento. 
«Voi dovete aprire le porte 
del nostro partito e reclutare 
diecine di migliaia di cittadi
ni napoletani». Ero abalor-
dito per questa «eresia», ma 
facemmo come aveva detto 
lui. E In due settimane rad 
doppiammo gli iscritti. Una 
mattina ricevetti per posta, in-
dirizzata a me, una lettera piu 
pesante di quelle normal!. 
Nella busta e'era il discorso 
tenuto da Togliatti al Moder-
nlssimo. 

Alcune righe erano sottoli-
neate a penna: «... dobbiamo 
essere un grande partito, un 
partito di massa, il quale at-
tinga dalla classe operaia le 
sue forze decisive, al quale si 
accostino gli elementi miglio
ri dell'intellettualita di a van 
guardia, gli elementi migltori 
delle class! contadine e quin
di abbia in se* tutte le fone, 
e tutte le capacita che sono 
necessarie per dirigeia le 
grandi masse operaie e lavo-
ratrici nella lotta per libera
re e per ricostruire l'ltalia ». 

La sera a cena gli dissi che 
un anonimo mi aveva spedito 
fl suo discorso, sottolineato. 
Lui con grande serieta disse: 
«Ah si, che mascalzone que
sto anonimo ». 

Salvatore Cacciapuoti 

n Togliatti 
ai giovani» 

La Federazione di Rs-
venna diffondera 300 co-
pie del n. 33 di RINA-
SCITA contenente l'in-
serto di 8 pagine con gli 
scrittj di Togliatti sui 
giovani. 
La FGCI di Roma sta 
organizzando una serie 
di dibattili su questi do-
cumenti ed ha prenotato 
200 copie. 
Tutte le organizzazioni' 
del Partito e della FGCI 
sono invitate ad effct-
tuare entro oggi le pre-
notazioni per la diffusio
ns speciale. 
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