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x Dibattiti 
Prosegue la discussione sulla storia del Partito Comunista Italiano 

Continuita del movimento operaio 
Pubblichiamo quat.ro nuovi interventi nel dibattito sulla storia 
de! PCI aperto con la « Tavola rotonda » pubblicata il 3 gen-
naio scorso, alia quale partectparono i compagni Giorgio 
Amendola, Gian Carlo Pajetta, Ernesto Ragionieri e Paolo 

Spriano. Successivamente «I 'Unita» ha ospitato interventi di 
Paolo Alatrt, Alfonso Leonetti, Enzo Santarelli, Luigi Arbizzani, 
Lucio Lombardo Radice, Pietro Secchia, Giuseppe Berti e Enzo 
Modica 

J N T F R V E N E N D O NEL dibatt i to aper to da 
K i U n i l n i bui problem! della storia del 

PCI p ii clu purtare un contr ibute spe 
cificu di dpprntomii inento di particolari mo 
rnenti dell i \ .sira s t o n a n ten go oppor tune 
f e n r n n i i MI una quest ione dl metodo che 
cl vieie puMa dal livelli attuali del la lotta 
e della nu im/zjziont di Uasse Innanzl tut to 
uipjio notare che il discutere su un quotldla 
n< pDpn!.irp di problem! storici ritenut) per 
spenal«.ri tl n i iu to da par te del PCI dl un 
manuale uiticiale e quindi di una storia uffi 
cialP s e m n d o la pratica comunis ta internazio 
naie l a p r n e gli archivt al proprl storici ed 
anche la preoccupazione posta nella forma-
aione dl un archivio sono aspet t i della politi 
GB dl massa di un par t i to che ha una visione 
completa del rapport i che devono tn tercorre 
re tra la p rcpara / ione ideologica del militant! 
e la e^cmonia ideale sul movimento operaio 

Ii ne^s< s t n n a politica e sempre stato pre 
sertte nei P( 1 t no dalle ortgini e 11 suo ar 
chivio iuppresrnta la continuita i s t i tunona e 
dl quei ta visume p^emonica come la tnterpre 
tazione at> mca con cui ha sempre accom 
pagnatu la Intra pol i tna (dalle dispense dei 
corsi qiiiidn al pai specilico lavoro di ricer 
ca origin UP) nippresenta gh sviluppi del suo 
sforzu di c n t u a e dl recupero del pa t r lmo 
nto di esperipnze pratiche e ideal! del movl 
menlo iprra io 

Ii PCI nun e sempre s tato esente in pas 
sato dd « M o n e ufticiali» Una svolta sui 
n corsi Gramsf i » sul quaderno di « Rinascita » 
per 11 XXX del Parti to e sul «Conversando 
con Tngliutt) » e cer tamente rappresenta ta 
da] vol dl Togliatt] « La formazione del g rup 
po dirlgentp del PCI » che ha avuto un valore 
metodologko tnnriamentale per 1 attivita poll 
tica e Muriognfica del Parti to in quanto 
non solo ha tnserHo nella UHdizinne stnrica 
del movimenu la » via i t i l iana al soclalismo » 
ma ha fipprii una -atrada di ncerca che il 
Parti to am m a sta pe i ru i r endo 

Una d i v e r t linen intt rprelativa tenTata con 
sempre nuiuj nre insi^tenza p )leimcd dai 
gruppi corn im-ii dissirknti non ha porta to in 
segulto alfun cuninhi j io a un ulteriore avan 
zamento met< rintogiro m quanto si e chiusa 
In una d ia rnha interna per riisputarsl br?T 
delli del corpo stone o del Par t i to 

In generale la storiografia sul PCI ha fatto 
cer tamente grandl progress! fn questi ultimi 

STEFANO MERLI 

La lezione delle lotte 
e la storiografia 

anni approlondendo slngoll aspetti della sto 
n a del Part i to , a rncchendo la conoscenza 01 
fonti archivistiche nuove allargando 1'mdagi 
ne sulla storia complessiva del movimento 
Pero le corrent l che 1'hanno rappresenta ta 
sia che s tudiassero il ruolo del bordighismo 
nella fondazione del Part i to , come la forma 
zione del gruppo d ingente grarmciano o la 
bolscevizzazione o la svolta del '30 o quella 
di Salerno e la Besistenza ecc lo hanno 
fatto neiia maggjor parte dei casi e pnnci 
palmente mosse dalla preoccupnione di con 
fermare una propria fedelta a una Iinea o alia 
ncerca di una purezza n tenu ta perduta o tra 
dita nei corso del movimento comunista 

Ora la lotta cont ro la socialdemocrazia di 
massa i contenuti di pntere operaio del mo 
vimenti sona l i del 1968 fa9 il npensamento 
cn t ico seguito alia cns i dello Gtalinismo e 
dell ' internazionalismo e lo sforzo di superare 
i punti morti della strategia unitaria se han 
no aper to nuovi t raguardi pohtici e organlz 
zattvi al movimento operaio devono por re 
anche lo s tor i ro dei movimento e per quel 
che qui ci nguarda anrhe lo studioso della 
storia dei PCI d) fronte a una svolta me-
fodnlnpx a abbaslanza radicale 

Svolta ^be piissmmn usi sintrtiz^qre recu 
peiare ilia luce i n l e rp rc l ama delle pspenpn?e 
strategu ne e am mi^zntne pin n a n z i l e ver 
so una prnspplt i \a su^ulista e di p ture quel 
moment] e quelle linpc della n o s t n omune 
storia f he hanno itnplK ita ques t i i oni ezione 
strategic a elahorare an,i nunva bnpi inter 
pretativa che rappresenti I asse metodnlogico 
di una nuova n^t rut turazione unirana su 
contenuti di classe 

II dibatt i to quindi sulla questione se deb 
ba leggersi una continuita nella tinea di svi 
luppo del movimento e come debba intender 

si questa continuita e porta to a un salto 
quali tative in quanto la continuita che inte 
ressa recuperare e esaltare e rappresentata 
dai contenuti di potere di classe. che sta 
a una dialettica unitaria cogliere nel n t m o 
di sviluppo come nei momenti polemic] e 
di ro t tu ra nelle idep forze figure che la 
hanno espressa 

Una lines interpretativa di questo tlpo por 
ta cer tamente anche un con tnbu to inedito 
alia storia del movimento operaio e delle 
smgole correnti pohtiche che lo compongo 
no ma questo aspetto di conoscenza scien 
tifica non e p n m a n o nspe t to a quello di 
costruire una elaborazione teonca di massa 
omogenea ai livelh di potere e di unita di 
classe che s t lamo sper imentando 

II problema infatti che collettivamente ab 
biamo dav anti e quello di dare un nuovo 
p a t n m o m o uni tano al movimento operaio che 
deve essere costrui to anche a hvello della 
storiografia recuperando all interno dei mo 
v i m e n j di classe quelle Iinee e quei momenti 
che lo hanno anticipato e promosso vedendo 
le une e gli a l tn cn t icamente nei rapport i 
dialettici con le tradiziom dei smgoh partit i 
nei rapport i con la realta s tn i t tu ra le e so 
ciale misurandone la capacita a costruire 
una egemoma di ciT-se nel movimento e 
nel paese 

Palserei quello che voglio dire se dessi 
1 impressione di sostituire una s tonogial ia di 
« momenti » a quella della « continuita » o 
una storiografia di « programnu « a quella 
delle forze reah o di patrocinare una s tono 
grafia « movimentista »i polemica e iconoclasta 
verso le orgamzzazioni pohtiche in cut il mo 
vimento si e s p n m e stonografie che sono 
state anche tentate da gruppi m l n o n t a n o 
dissidenti ma che sono fallite in quanto 
il movimento reale non vive n6 di ideologie 

ne di spontaneismi ne di SJII momenti su 
blimi staccati dalla font in jita della propria 
storia e della DioDria lor a 

Per6 o nconfe imiamo osnuno una nostra 
t iadizione e una nos t ia Imta «di par t i to» 
fiduciosi che queste poss ino mc i rna re la 
continuita mmtcr ro t ta del movimento dalle 
origin] ad oggi, o noi cogliamo la lezione 
delle lotte che s t amo vivendo e port iamo un 
con tnbu to alia costruzione di una nuova uni 
ta che non sara un passo s t rumentale ma 
una svolta strategica nella misura m cui ela 
boreremo anche una t eona e quindi anche 
una storiografja che la e s p n m a n o 

II movimento operaio italiano non ha an 
cora, se non f r ammentanamen te una teono 
uni tar ia che npensi il suo p a t n m o m o pohti 
co e ideale non alia luce di un alleanzismo 
med ia tono di schieramenti pohtici eterogenei 
bensi con un opera di nionda?ione e di 
nclassificaz'one della sua s t ru t tura organiz 
zativa e strategica Ha cer tamente elahorato 
nei decenm passati una t eona di unita anti 
fascista che espnmeva U hvello di potere r ig 
giunto in un momento s tnnco di capital] 
smo « reazionano n ed e questo il p i t n m u n i o 
lasciatoci dalle genei azioni della Res stenza 

Ma oggi questa unita antifascista se pub 
rappresentare ancora t raguardi tattici, ci 6 
msufficiente ad e s p n m e r e strategicamente 
e la lotta contro I impenal i smo e contro il 
monopoho come anche i hvelli di organizza 
zione e di potere delle lotte piu avanzate 
del proletariate del paesi di capi tahsmo in 
dus tna l e 

Questo compito e davanti a tutti gil s tudio 
si del movimento operaio e non pno avanzare 
in modo corret to e in modo egemone se an 
che dall ' interno d t l l t storia del PCI non ven 
gono nspos te sulla indiviriuazione dei nodi 
storici e pohtici che possano unirt ni n diro 
istituzionalmente quanto nel corsn reale del 
m c u m p n t o di i lasse 

yues to mi sembr,i uggi il nodo nitt >do <jgi 
co central? che deve iJlurrnnare il lavoro 
di ncerca sulla storia del PC 1 pei evitaie 
sia una storia partiUca per quanto nresii 
giosa come la rpcnminazione e la denimcia 
e per tare della nostra storiografia un a rma 
di lotta d) onen tamento e di crescita di tutto 
il movimento di classe 

Stefano Merli 

CONDIVIDO LE CONCLUSION! a cui e arr l 
vata « 1 Unitb » con ia tavola rotonda dei A 
gennaio l'i7U sulla necessita di apr i re un di 
bat t l to Uitorno ai problem] della storiografia 
di part i to che tanto interessa i 'opinione pub-
blioa In base a questa considerazione, vorrei 
con questa mia let ters correggere una va-
lutazione s t o n c a er ra ta r iguardante 1'attivita 
della Direzione del Part i to Comunista nei 
giornl ^5 2b luglio 1348 pubblicata nel 2 vo 
lume pag 764 di « I Comunist i neila Storia 
d Italia », cloe « racconta Giansiro Ferrdta i 
comunist i avevano cosl ben provveduto ad 
aasicurare le relazlonl clandestine per linee 
parallels (senza ciofe pencoli di cadute si 
mui tanee in bocca alia pohzla) ed i d in^en t i 
Oltretutto dormlvano in luoghi cosi appartat i 
ohe Negarville la notte tra il 25 26 iuglio non 
seppe dell avvenuto colpo di Sta to 

« Anche Giorgio Amendola allora a Milano 
non pote metters i subito in contat to con noi 
— Ferrata e Va tor im — tiovatici per un in 
s leme di ragioni a dirigere in quei momen 
to 1'attivita comunista quella di maggiore re 
sp l ro Immediato » 

10 non so in base a quail informazioni Fer 
rata ha potuto senvere sim II cose che non 
hanno nienie a che vedeie con la realta 
Non so nemmeno su quale t ra t ta to di geome-
tria egli ha s tudiato l rapporti clandestini dei 
comunist i Italian! posso per6 ass icurare lo 
amlco Ferrata che l comunist i Italian! ed i 
d ingent l del Par t i to Comunista I tal iano in 
quella notte non dormi rono tranquilli ed igna 
rl di quello che stava succedendo nel paese 

ANTONIO ROASIO 

Milano: la notte 
del 25 luglio 

A mezzanotte 1 compagni della Direzione del 
Parti to erano gia a conostenza del ilpi di 
stato e della tormazione del govt rno Bado 
glio e non piu tardi dell una la Direzione era 
rmnita nella casa lllegale cise osp iuva U com 
pagno Agostino Novella Posso anche dire che 
fu p r o p n o U compagno Negarville che p n 
ma d) recarsi alia nunione fece una cupati 
na In Piazza del Duomo per rendersi conto 
dl persona sulla reazione del cittadlni mila 
nesi alia noLizia del colpo di s ta to ed U gra 
do delie rnamtestazioni anti tasciste 

La nunione della Direzione duro tutta la 
notte venne fatto un esame della nuova si 
tuazione che si era areata nel paese, con la 
caduta del tascismo e le nuove possibihta di 
lotta e di lavoro che si aprivano per il movl 
mento antifascista, venne preparata una bozza 
di appello al popolo italiano, i compagni Ne
garville ed Amendola vennero lncancat i nella 
pnmis s tma matt tnata di prendere contatti con 
le al tre forze antifasciste e lanciare un appel 
lo uni tar io al popolo italiano, ll compagno Ago 
stino Novella di prendere contatti con t di 

ngenti della oigan z?azione di part i to di Ml 
lano pei organizznie lndinz?are pohticamen 
te il grande movimento di 1 )tta popolare i 
cumpTgni Roveda e Roasio di recaisi m mat 
tinata in Piazza del Duomo ed organizzare un 
comizio volante a nome del Partito Comuni 
sta Italiano Queste come misure di lavoro 
Immediate 

Verso le ore 1(J Roveda ed 10 accompa 
gnati dal compagno Giovanni Morini (a casa 
di questo compagno operaio trovarono siste 
mazione lllegale nume 'os i compagni d lngen 
ti del Partito negli anni 1943 45) a r n v a m m o 
in Piazza dei Duomo La piazza era plena di 
manifestanti che cantavano inni nvoluziona 
n mneggiavaiio alia hberta e chiedevano la 
fine della guerra tra un entusiasmo mdescn 
vibile Sain per p n m o su un camion e mi ri 
volsi ai cittadlni chiedendo un po di siienzio 
ed attenzione pol nvolsi alcune parole ai pre 
senti anche per valutare quale sarebbe stata 
la reazione dei present! e magari della poll 
zia mischiata t ra i manifestanti, poi diedi la 
parola al compagno Roveda che presentai co 

me un d ingente del P C I e che aveva fatto 
17 anni di carcere e confine? 

II comizio durb in tutto mezz'ora t ra un 
entusiasmo grandioso e di gnda evviva il 
P C I e viva la pace Ed 6 dopo questo co 
mizio che un forte gruppo di djmostranti de 
cise di andare a manifestate davanti a San 
Vittore per cluedere la hberazione dei carce 
rati politici L eco dl queslc comizio iu tale 
che la stessa Radio Londra ne diode notizia 
nelle sue trasmissioni in lingua italiana 

Inline mi sembra presuntuosa la i ie rmazio 
ne di Ferrata quando dichiaia che in quei 
giorni iui e Vit tonm si trovavano al centre 
di maggior respiro d e l l a t l m t a comunista E' 
difiicile dire chi si t ro iava al centra degh 
Qwemmenti In quei g n i m tumultuosi e com 
hattivi posso per6 atfermare che i dingen 
ti del part i to (che non vivewmo in villini ap 
partati ma in case illegali di op rail tecero 
del loro megho per organizzare mdinzzare 
politicamente e dirigere la lotta dei tavora 
t on , per dare al paese pace e Uberta 

Ho voluto precisare con questa una lettera 
1'errata valutazione data dall amico Ferrata su 
quell awen imen to anche perche questa valu 
tazione e stata vaiorizzata con la sua pubbli 
cazione sui fascicoh « I comunisti nella storia 
d'l talia » e pud lasciare una impressione non 
giusta sull 'attivita dei dingentl del part i to 
comunista italiano in quel momento partico 
larmente eroico della nostra lotta di libera 

Antonio Roasio 

I L DIBATTITO che si e aper to bulle pa 
•*• glne de « I 'Unita» In m e n t o ai nodi 
storici ed al metodo dl s tudio della vita 
politica del Part i to comunista italiano rap 
presenta a nostro parere , una base esso 
stesso per I ' impostazione dei problemi meren 
ti alia metodologia storica degli avvenimenti 

i contemporanei » St imoiante a tale proposi 
to ci 6 apparso 1 intervento del compigno 
Luigi Arbizzan) (^1 gennaio) In etfetti 1 rap 
port] pohtici dialettici fra « c a p i U n i » e mi 
litanti oltre a costi tuire un centro non igno-
rabile della analisi s tonca e politica per 
quanto n g u a i d a I esame della vita del Parti 
to rapprescnta una cara t tens t ica p n o n t a r i a , 
tl me t ro (d i i emmo) quotidiano per la verifi 
oa delta tnudenza popolare sulla prassi tdeo 
logica e del) impegno sulla p r a t u a trasposi 
zione 

Per ii penodo clandest ine sottolinea Ar 
blzzani la iunzione del « capitani » tu decisiva 
o tale prevaienza tese ad at tenuarsi negii 
anni succe*.sivi alia Liberazione Non si puo 
che essere d accurdo se si esamma la sto 
rla nazlonale del Parti to, ma se si passa a 
venficare ia « hnea politica » messa m at to 
dai comunist i in alcune par t icolan Federa 
ziom appare evidente che le indicazuini ge 
nerali fornite dal Centro Es tero e da) Centro 
In te rno del Part i to t rovarono una applica 
zione che di fronte ad un apparente illinca 
mento contrastava proiondamente con le 
indicaziom di prospett iva in par te a n t i n p a n 
do momenti ed obiettivl Questo 6 particolar 
mente venricabile ne 11 esame dettagliato del 
la storia politica emiliana speclaimente nelle 

LUCIANO CASALI 

Realta politica quotidiana 
e verifica storica 

province orientaii Da Ravenna a Modena, 
lazione clandestina del Parti to comunista t ro 
vb la sua base nelie forze legate al mondo 
contadino In modo tale che i «d ingen t l » 
locah (ma e valida per questi compagni per 
i Cervellati e I Benedetti che come prepa 
razione contatt i metodologia dj (avoro non 
potevano che percepire le c i rcolan l u a n d o 
arnvavano, fe valida la classiticazione di « ca 
pi tani»?) scelsero la via della lotta arma'B 
di massa quando ancora era tndicato un 
p n m o obiettivo incitante alia creazione ai 
« eserciti » partigiani 

Se quindi si puo nlevare che a decisive» 
turono le linee di massima formulate dal 
Centro e doveroso e fondamentale anahzzare 
at t raverso anche una vasta s e n e di mono 
grade local) (province o zone omogenee) come 
le possibility locah le valutaziom socio poll 
tiche dei «capitani dl base» t radussero ed 
applicarono le indicaziom nazionali G a ri 
co'-truendo la storia del P modenese e raven 
nate ci e occorso di sottolinea re piu volte 
la fmportanza di questo rapporto dialettico 
fr i H base » e « centro ii in occasione di alcu 

ni fondamentali n nodi storici » ma d altra 
parte occorre vaiutare m modo sistematico 
le component! n p e r n e n c h e » della storia del 
PCI per comprendere poi in sede naziona 
le come le vane sintesi locah siano d e r u a t e 
dalle indicaziom general! ed abbiano con tn 
buito a modrhcarle in sede di « v e n h c a » 
Naturalmente (e d) es t remo interesse) denva 
la analisi della progressivamente maggiore 
tncidenza delle indicaziom di base a part i re 
dagh anni successivi alia Liberazione, dalla 
line della clandesttnita e via via piu tnten 
samente dagh anni a t torno e successivi alio 
VIII Congresso si modifica sempre piu sen 
sibilmente e quanti tat ivamente la vitahta e 
la incidenza dei « capitani di base », s t ret ta 
mente legati alia elaborazione ed alia realta 
dei militant! e del «s impat izzant i» 

Fino a quale punto e per6 possibile que 
sto largo lavoro? La coordmazione, un or 
ganico piano di lavoro, una rete di nce rche 
possono essere preparati da^h orgam culturali 
del Parti to (Ist i tuto «Gramsci » per p n m o ) 
e dai c en tn local! evitando accuratamente 
la formulazione di « s tone ufficlali », ma per 

mettendo, in seno a larghe possibihta di ri 
cerca ed elaborazione, un lavoro di &Quipe 
a hvello nazionale che rappresenterebbe, ol 
t re alia apphcazione di un indirizzo metodo 
iogico ormai largamente indicato dagli stu 
diosi, un p n m o espenmen to che avrebbe, a 
nostro parere una nsonanza ed una incidenza 
par t icolan 

Chiarendo le indicaziom piu avanzate de 
gh storici, sopia t iu t to fuon del nostro Pae 
se sottotmeano la larghezza di temi e la 
proiondita di analisi che si possono ottenere 
da un lavoro di gi uppo La ncerca e la 
ncostruzione della storia del PC in Italia 
per le sue componenti per le espenenze 
mtrecciate fra le zone le province le Fede 
raziom si prestano a nostro parere ad un 
formidable lavoro per ncos t ru i re la s tona 
dell I taha (soprat tut to) at traverso la sua clas 
se operaia e le sue rappresentanze pohtiche 
Lungi m ta! modo dal trasformarci m « a r 
chivisti della s t o n a » o peggio «archivist! 
della politicaw sarebbe forse possibile legare 
diret tamente in una smtesi sempre viva, la 
realta politica quotidiana in una verifica sto 
rica continuata lino ai nos tn giorni at t ra 
verso 1 analisi del sempre matj-iioie legame 
dialettico del « centro direzionale » del Parti 
to con la base mihtante e — in conseguenza — 
della effettiva sempre maggiore rappresen 
tativita politica la hnea nazionale sempre 
piu frutto delle suites! operative dei militart] 
confluente ed influenzata dalle indicaziom 
programmatiche congressuah 

Luciano Casali 

i PROBLEMI della s t o n a del Part i to sono 
s ta t l atfronlati nella recente tavola rotonda 
pubblicata dall Unita e nel successivi inter 
venti , anche dal punto di vista del metodo 
con U quale le nce rche debbono essere con 
do t te Basandomi sulla esperienza di uno stu 
dio in torno alle origin] del movimento co 
munls ta nella mia provmcia, vorrei breve-
men te discutere di una quest ione p a r t u o h r e 
ma non secondana quale 6 quella della va 
lidita della test imomanza orale come tome 
di notizie s t o n c h e 

Da piu parti e non solo a propusi u del 
la s t o n a del par t i te si soiu av,.n/ ne i h c u e 
sul) epportuni ta d m u i i i i tt n .Mini n m 
ze per diverse r<î i mi i ac tum M I M I 
te attendibili i pn I i p u n s n ten it i i n 
n esageia ie H aim < ntert bht ru un \ l 
mente « legycncU u e COM via In <. c 
test imonianze sonu sempre utill e L • i 
prezlose anclie se e buuna n o n n a cl < 
vengano utihzzate con molta cautela 

Gifl ToghfHti suggeriva a prupusito della 
compilazione dl un calendario bkinraiico d] 
Gramsci di conbultare «chi conosce le co 
• e » , p r ima che con esso scompaia un pa-
Irlmonio che va salvato, quello, appunto, del
l i memorie che non sono state affldate ad 

CLEMENTE FERRARIO 

Consultare 
« chi conosce la storia » 

ileum i i n l t o Del resto e certo che la testi 
m ni in/-i am he eve non la ii voglui acce t 
' n e IUL lonle uuloin m<> pu6 di vent are 
ill i m i u iiuuspf ns ib ik p t r I inn rprt tazione 
i l tin li i umeutarie 

1'iu supia par l .no dcila c a u t e n etie I rl 
cen uore deve adot tare Le ragioni bono mol 
teph<-i e non tuttc nducibili alia fngil i ta 
della memona umana Anzitotto 11 t e i u m o 
ne ancne se si presta di buon grado ed 
e animate da propositi dl coilaborazione (tl 
che accade in molti casi) pub n p o r t a r e con 
ncchezza di particolari un episodio magari 
impor tante , senza per6 es&eie capace di 
collocarlo esat tamente nel tempo Pub cosl 
darsi il caso che si apprenda di una certa 

mmat iva mtrapresa 'n comunt da coi m^ti 
e da MJcialiiaU di uiid l i b b m a di un quar 
tiere o dl un pitcolo m i t i o senzn perb cs 
ser cei ti se la si d rbb i 1 u n^alire alia 
estate del 1^4 o a l l t s t He di 1 t a i l Ovvia 
mente ben diveiso r. ievo avr tobe I ep i sodu 
a seconds d i e debba esser r d e n to al pe
n o d o dell Aventin i u ad un p t n o d o poco sue 
cessp'o alia scissione di Livorno 

Altro ancor piu s e n o pencolo 6 che a] 
ricordi del mihtante si vadano mconsapevol 
mente sovrapponendo element] d] interpreta 
zione in chiave politica o, peggio influenze 
dovute a npe tu te nevocazioni di tipo cele-
brativo Esempio clas.ico e quello del vecchi 
compagni che raccontano in perfetta buona 

tede delle resistenze che ia base del part i to, 
pervasa da sp in to « unitario », opponeva alia 
linea K a e t t a n a » di Bordiga fm dal 11)21 E 
evidente che in questi casi solo il senso e n 
Uco e il hvello di mformazjone generale del 
r icercatore possono permet tere di distmguere 
e di ehminare le note stonate 

I limit! e le difiicolta dunque non manca 
no Ma anche qui come in tutte le attivita 
di studio tutto dipende d i l ngore e dallo 
acrupolo con il quale si Luora L evidente 
pet esempio U K il lestimuniu va ascoltd'o 
nel corso di una ^.unw rsd/iune per r )n ile e 
run attravti-- t I s l n b u u r n di q i tstio 
n in L am rltnie i on i J gli inc tntn 
df i)bant; tali i i ss u i HIH n ( tencrsi in 
p i u ! • " - p in ;ntr< 

ni diverse o n p t n l e JJIU v i r s i m i diven 
lino lessei t di un unico mosaico 

Utile risuiiera ancne il rnciodo di sentire 
l testimom a gruppi di due o t ic i ricordi 
vengono reciprocarnente stimolati e al tempo 
stesso ciascun partecipante pu6 valutare e 
vaghare le affermaziom degli a l t n venendone 
cosl ad accrescere le garanzie di at tend! 
bihta e precisione 

Clemente Ferrario 
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L pelisse totalp di sole che «,] 

prnduira dnrrnni psattimpnie 
alle 17 117 fun Italians) su Cit 
ta Del Mes> m a \ i a tinii t c t i 
mom quint] mil npssupm eclis 
sp i mai nu-cita ad avtine 
(•r-i/ c dl1a telcM'iiOne c a un 
=at( i, to ditifitnle il fpnonuno 
\ t rra tra^me^so in dnetta sui 
telpschcrmi di mez^o mondo 
meltendo in gi ido centmaid di 
m honi di tciPippttaton di as 
sistere do usu alia scomparsa 
del Sole dietio il disco della 
Luna 

Le immagini dell echsse ver 
ranno inviale in lutti i Paesi 
dell emisfero occidentale setten 
tnonale e attraverso il satel 
lite art ficiale nei Paesi del 
1 emisfero occidentale meridio 
nale t oltre Allantico in Gran 
Rielagna Dan marca Spagna 
Jugoslavia e Jta ia 

il fenomeno natuiale potia 
essere visible a occhio in VIts 
sito pnmo Piese su cui si 
pioiettera I ombr<i della Luna e 
dove Iechsse del Sole sara to 
tale 

Le compagme televi^ive amen 
cane hanno prpdisposto una se 
ne di telecamere fisse e mobili 
mobibtando una legionp di tec 
nici espei ti e scienziati per 
poti r oi gamzzat e questo ser 
v izio di eccezione Una tele 
camera mobile sara situata su 
un aei eo che v olera a circa 
12 0(H) mptn di quota superando 
cos e\ eiUudli barrnre di nu 
\ o c — che per altro non sono 
pnv ste — e ctrcaido di ri 
pieidci t da qui'la dltcz/a la 
liiua dell ombia lunaiL che si 
sposie: a sulla supci i ice ter 
restre 

Lenti pailicolan e filtn sa 
ranno usiti daglj obieltni delle 
telecamere Dai punti fissi a 
terra ) etch o della telev isione 
tcntera di darci la visione del 
1 echsse nel momento culminan 
te quando tutto il sole scorn 
p a m a dietro la Luna e questa 
potra esser vista come una 
massa oscura su uno sfondo 
luminoso che le fara corona 

Robeit Wussler, uno dei pro 
dutton della CBS che curera il 
servizio ha dichiarato a Mo 
streremo gh efTetti di questo 
fenomeno di natuia e interwste 
rcmo diveisa gente sulla strada 
della eclisse Paileremo con 
gh scienziati che d n punti di 
Obser\ azione messicani segui 
ranno I eclisse e paileremo con 
i dilettanti di Valdosta nella 
Geoigia cj di Norfolk nella Vir 
ginia Sent remo anche cosa 
avra da due la gente commie 
e moslrenmo gh effelti che 
piovoci una echsse solare sugb 
animal) in uno ^oo » 

La regia del serwzio e com 
binala con appaiecchialure mec 
caniche e con an ma/ioni per 
spiegaie in che modo si svolge 
una eclisse 

Le autonta sanitane hanno 
messo in guaidia a non guarda 
re a occhio nudo 1 echsse poi 
che potiebbeio denvarne danm 
gravi alia retina oculare 

Sulla cima del mente Mia 
haullan di 2 000 metri e stato 
posto un punto di npresa che 
lmieid i suoi segnaii attraver 
so um senc di ripeliton hssati 
sulle cime di alcuni picchi fino 
a giungere a Oaxaca dove ha 
inizio la rete telev isu a mes 
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lanca ma npm In un numero 
fffifu cpicst ultimo clu a via 
w-enti snimqliaia stranamentp 
alia ? ubi ica Oi iz/onti dpLla 
scienza e delli tecnit i c eiano 
antoia due s-inizi die ŝ  rol 
locavano anche se in tono mi 
irore mlla tiadizione 

CiUd'ima i una nforma man 
cata di Cnscenli e De Saidi? 
conicrmaia la ipiahta del lata 
a che d arunpo di corr span 

\ do i > 
pio ipli . - . 
" con fanta 
cornmcnln 

,1 d,s 
tdilr i) 

1 o m c' a' 
1 irh 

I in qua a 
e immra 
((!•!} 
oltahm'a 
Vias-ln 0 

alt 
.„ ., . :maaint per 
vionlaaaw altprnala eia m fun 
zinne poh mica 1< imma nni 
s-tes-sc t ndeiano ad psscie me 
no sennlale del soldo Tuttaim, 
il sen ' io caniminai a su id' pe 
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d iscord npi limiti di un depart 
te disfacto Jtiltaffio c'te con 
irino al 'pma 

VIAGGIO IN AEREO, 

con UNITA' VACANZE 
dal 19 al 22 marzo 

Quote: Lire 100.000 (Turistica) 
Lire 110.000 (1* Categoria) 

INFORMAZION! ED ISCRIZION1 

UNITA- VACANZE . Viale Fuivio Testi, 75 
20100 Milano . Telefono 64.20.811 

Sottoscrivete abbonamenti per locaii 
pubbiici e per esposizione murab 
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