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Sempre p/u morco/a f'affenzione degli sfudiosi 

Nuovi contributi 
alia storia 

dei comunisti 
Non & certo un caso che 

due tra le piu importanti 
opere dl storict italiani np-
parse nelle librene in questi 
giorni (e per !e quali si puo 
parlare dl strenne soltanto 
per quanto riguarda II mo-
mento della pubblica7ione, 
perche si tratta di solidi la-
vori sclentlfici) nguardino la 
storia del movimento co-
munista Ualiano' «Antonio 
Oramsci e il moderno Princi
pe » dl Leonardo Pajrgi (Ro
ma, Editor! Riuniti, 1970, 
L. 4.5001 ed il terzo volume 
della « Storia del Partlto co-
munista italiano» di Paolo 
Spnano (Torino, Einaudi. 
L, 4.201)1. Non e un caso per-
ch6 1'attenzione riegll studio-
si si volge con un interesse 
sempre pui marcato alia sto
ria del PCI, che ha aperto 
gll archivi agll storici ed ha 
prornosso una libera discus-
stone sclentlflca che non puo 
non essere dl grande utilita 
anche sul piano politico. 

II lavoro dl Paggi non e 
una blografia di Gramscl (per 
questo aspetto il lettore po-
tra contlnuare a rlcorrere al-
1'utile volumetto dl G. Fion 
«Vita di Antonio Gramsei» 
(Laterza) o al volume di S.P. 
Romano, < Antonio Gramsei » 
( UTET 1, ma un'opera dl 
complessa costruzione. In fin 
viene tentata un'anallsi glo-
bale dell'attivita pohtica di 
Gra.nsci, come dingente dl 
partito e come marxista, in 
un ^ontinuo Intrecciarsi dei 
piani dl ncerca. Per la bio-
graf a di Gramsei occorre In-
vece rlcordare le «Note su 
Gramsei » di A. Leonetti (Ur-
btno, L. 2.200), ricche di ri-
cordi ed anche di precisazio-
ni filologiche. Sull'opera di 
Paggi I'Uinlii ritornera am-
piamente, cosi come ritorne
ra sul volume di Spriano, che 
abbraccia gli anni plu tor-
mentati e difTicili della sto
ria del PCI e dell'intero mo
vimento comunista interna
zionale. 

L'opera dello Spriano quan-
do egh sara giunto al ter 
mine della sua fatlca, verra 
a coprire 1'intero arco della 
storia del PCI, come il lavo
ro di Ragionierl su Togliatti, 
di cui e lmminente la pub-
blicazione del secondo volu
me. II Ragionieri, come e no-
to, sta curando la pubblica-
zione dclle «Opere » (il pn-
mo volume e apparso nel 
1967), ma non si tratta sol
tanto di un'edizione di testi: 
egli, infatti, attraverso le in-
troduzioni, sta scrivendo una 
vera e propria blografia di 
Togliatti, ed anche una sto
ria del PCI, considerala da 
un partieolare angolo visua-
ie. II fatto che non sempre, 
a quanto e npparso dal pri-
mo volume, le sue conclu
sion! vengano a coincidere 
con quelle di Spriano e se
gno di un'apertura della di-
scussione, die non e un me-
rito secondarlo dell'ampia ri-
flessione sulla storia del PCI 
che stanno compiendo gli stu
dios! comunisti. Questo lavo
ro di scavo e di ripensamen-
to critico, che viene compiu-
to a cinquant'anni dalla fon-
dazione del PCI e che deve 
essere accompagnato da una 
vasta discussione, dentro e 
fuori 11 partlto, e il mlglior 
modo per celebrare il cin-
quantenario del PCI. Non e 
solo un omaggio formale ri-
cordare a questo punto il 
nome dl Togliatti. 

E' noto che fu proprio lul 
a dare l'avvio, all'interno del 
PCI, ad un lavoro di rifles-
slone storiografica con «La 
formazlone del gruppo din
gente del PCI». Ma non ci 
si deve fermare solo su que-
st'episodio; prima di esso, in
fatti, occorre ricordare la 
pubbllcazlone delle opere dl 
Gramsei (delle quali forse 
solo oggi si riesce a cogllere 
pienamente 1'importanza nel-
la storia del PCI e del mo
vimento comunista interna
zionale) e la preparazione del 
« quaderno» dl Rmascita su 
«Trent'anni di vita e dl lot-
te del PCI», su cui Rinasci-
la ha pubblicato recentemen-
te un importante materlale 
documentario. 

Tra i lavori riguardanti 
molto da vicino la storia del 
PCI, che sono apparsi in que
st! glomi, si deve ricordare 
anche il numero speciale del 
oPontei) (Firenze, L. 2 600) 
dedicato a «L'occupazione 
delle fnbbriche nel 1920» (il 
1920 e un anno fondamenta-
le nel processo che port6 al
ia fondazione del PCd'I) e 
la ripubblicazione di scrttti 
apparsi sugll organ! riell'In-
ternazlonale comunista negli 
anni 1919-1920 (nil blennio 
rosso 1919-1920 della Terza 
Internazionale», (Mllano, L. 
5.600). Per la storia dell'IC, 
in realta, va osservato che 
1'iniziativa di Feltrinelil di 
riprodurre in « reprint » una 
Importante e vastlssima do-
cumentazione, altrimenti di 
assai difficile accesso, non ha 
dato finora su! piano scien-
tlflco l risultati che pure era 
leglttlmo attendcrsi • II let-
tore italiano, per6. puo ora 
ricorrere all'opera di Milos 
Hajek (« Storia deH'Interna-
zionale comunista. 1921-1935 ». 
Roma) che, con un'intelli-
gente utllizzazione del mate
rlale edito. riesce a tracciare 
una ncostruzione deile vicen-
de deirinternazionale comu
nista assai utile, anche se 
non convincente in tutti I 
suoi aspetti 

Sull'IC, s! puo ilcordare 
anche un articolo di Perillo 
su « L'Amenca Latina al VI 
congresso dell'Intcinazionale 
comunista ». importante per 
1'indicazione di una d.rezio-
ne dl ncerca, ma con r-onsi-
derazioni non del tutto pei -
suaslve. apparso suH'uUimo 
numero di « Movimento opc-
raio e socialista », una livi-
sta che. dopo la ccss.uione 
delle pabblicazioni della «Ri-

vista stonca del sociahsmo» 
e rimasta la sola ad oceu-
parsi speelficamente e pres-
soche esclusivamente della 
stona del movimento ope
raio 

Non possono essere piu con-
sideratl una rlvista, Infatti, 
gll .i Annali Feltrinelil », In 
cui vengono ora puhblicate 
grosse opere monografiche. 
L'ultima e quella di Secchia 
su .< L'azione M'olta dal Par
tlto comunista in Italia du
rante il fascismo» (Milano, 
L 6 000), un lavoro che si 
occupa delle vicende del PCI 
negli anni 1926-1932, e che 
da un partieolare nlievo al
ia storia deH'organlzzazione 
del partlto ed alio lottc ope
rate che si svolsrro in Ita
lia contro il fascismo Anche 
per il lavoro di Secchia si 
puo ripetere quanto si e 
scritto per i lavori di Ragio
nieri e di Spriano, sulla di-
vcrsita di valutazloni anche 
su aspetti e momenti impor
tanti della storia del PCI (e 
si potrebbero ricordare an
che le recensioni e gli inter-
venti di Amendola. e di al-
tri comunisti. studiosi o uo-
mini politico Si t-atta di 
un lenomeno positivo perche 
la discussione, pur con im-
plicazionl politiche che non 
possono essere ignorate, si 
svolge ad alto livello, su un 
piano scientiiico (e non si 
insistera mai abbastanza sul 
fatto che una linea politica 
eflicace non puo non fondar-
si su un'anipla e profonda 
conoscenza scientifica). 

Abbiamo accennato soltan
to alle opere che si occupa-
no speciftcamente e diretta-
mente della storia del PCI. 
Un discorso sui lavori di re-
cente pubblicazione in cui 
si accenna al PCI o vengono 
trattati problemi che ne n -
guardano piu o meno dtret-
tamentc la storia dovrebbe 
essere assai piu vasto. perche 
nessuna opera che voglla oc-
cuparsl senamente degli ul-
timi cinquant'anni della sto
ria italiana, puo fare a me
no di fermarsi su! movimen
to comunista 

Voglio qui ricordare alme-
no l'opera di Renzo De Fe
lice «II fascismo Le mter-
pretazioni dei contemporanei 
e degli storici » (Ban, Later-
za, L. 7.000, m XX) in cui 
aleune pagine vengono dedi
cate alle interpretazioni che 
del fascismo hanno dato I 
comunisti italiani, anche se 
la scelta non e del tutto con
vincente, perche mancano pa
gine dai «Quaderni» di Gram
sei e dalle «Lezioni sul fa
scismo » di Togliatti, dl cm 
pure il De Felice sottolinea 
1'importanza. Anche le «Le
zioni sul fascismo)), m fon-
do, riguardano la stona del 
Partito comunista, se essa 
vuole allargarsi anche al-
l'analisi degli avversari e m 
definitiva della socleta m cui 
il PCI ha operate 

Aurelio Lepre 

Nella notfe tra il 29 ed il 30 dicembre 1920 nasceva in Francia il Partito comunista 

i storia francese 
Fu la maggioranza del Partito socialista a dare vita al nuovo partito, nello slancio impresso al movimento 
storia com plot a del sua travail into o #lorioso cammino non o stata ancora scritta - Uoccasione del c 
ghese e giunto a riconoscere il profonda insorimento doi comunisti nella realta, nei bisogni, nolle lott 

oporaio dalla Rivoluzione d'Otlobre - La 
inquantenario - Come una studioso bor-
e, nella vita tutta della nazione francese 

DAL CORR1SPONDENTE 
PAHIGI, dicembre 

Tl Parhto comuruMn fr.in-
CO.SP e imto nella notto tra. 
il 20 o 'I ;i0 thofmbre 1920 
— quinch Ire set I nnanr pri
ma di quello it ammo -- nel 
clima della erisi pohtica eel 
economica rhe a\eva fntto se-
Rinto alia prima Riierra inoii 
diale o nello slancio rivolu-
zionano impresso a! movi
mento operaio dalla Rivolu
zione d'Ottobre vitlonosa, a-
vendo come pro^jiettiva f;ene-
rale la partecipa/ione alia n-

\roKi?.ione socialista europea 
preeoniz7ata dnlla Terza In
ternazionale 

Come U PC it; hano, nnehe 
quello francese nnsce come 
sezione clell'Intcrla/ionale to 
munista dalla s< issione opo 
ratasi al congre^so socialista 
di Tours, che aveva connn-
ciato i MIOI lavori il siorno 
di Natalc. 

V. qui, lorse. fruscono I fa-
rill e meccanici parallehsmi 
tia quc-te clue nascile. Di-
versa era la situazione eco
nomica e pohtica della Pi an 
cia; diversa e Ria piu ant KM, 
pm ricca e profunda, la sto

na del suo movimcnl) ope
raio c smdacale, diversa la 
crisi prodoltasi all'mteino del 
Partilo socialista fr incese 
che, come quello tedr >co, c 
a differen/a di quello italia
no, ,iveva tindito RII I: ipcRin 
pacifisti dellTnternazioi alo so
cialista, volando I ere liti di 
Siierra e appoRRiando 1) sfor 
70 helhco dolla coahzicne go-
vcrnutiva borghese Sicche 
quando la Ter7,a Intern t7iona-
le f,i conoscere al cot Ejresso 
di T.nus i suoi famosi '.1 pun-
ti — condi7ionanti l'acesione 
clei sociahsLi — il pat lto si 
spacca lungo un asse uiverso 

da quello che vedremo a Li-
vorno la mozione di adcsio-
nc all'Inteinazionale presen-
lata da Cachm c Frossard ot-
t icne una sclnacciante mag-
gioianza (.1500 mandati con
tro \i)22). Una maggioranza 
che ingloba la sinistra o il 
contro del partito ed isoM. 
la desl ra sooialdemocratica 
tavorevole nl lecupero della 
spmta nvoluzionana nell'am-
bilo degli mteressi nazionali 
e borcjhe-.! K' dunque il Pai-
tito socialista a trasformaisi 
in Partito comunista mentro 
la mmoranza battuta se ne 
stacca per ncostituire un nuo-

Tours 1920: nasce il PCF. Nella foto Marcel Cachin rtvolge ii salulo ai delegoti. 

Tutti i giorni dell'anno, bronzi e rnarrni corrosi, piante uccise, laguna avvelenata 

Porto Marqhera: velenl dalle timmiere 
Cosa dicono gli operai che lavorano in queH'inferno - Sotto la pioggia di gas saltano persino le centrali termoelettriche - Ispezioni 
che trovano«tutto a posto»- «La nostra lotta per la salute, in fabbrica e fuori, sara il nosfro contribute alia difesa di Venezias 

DALL'iNVIATO 
PORTO MARGHERA, dicembre 

Colonne dense di vapon so-
vrastano ininterrottamente le 
basse torri di calcinazione. 
Una sinistra nuvoletta giallo-
gliola, di un giallo acldo co
me quello dei limoni, fa da 
pennacchio a certi camini di 
metallo. Fumi nori, azzurn, 
bianchi, s'inalberano sulla som-
mitii di ciminiere che dallo 
esterno sembrano foderate di 
un sofflce strato di polvere co
me le rocce lunari. Anche la 
domemche, anche a Natale, 
questa e 1'immagine consueta 
di Porto Marghera. 

Gli stabilimenti a «clclo 
continuo », i torni elettrolitici, 
le speclali lavorazioni chimi-
co-metailurgiche della grande 
concentrazione industnale n-
chiedono che si lavori venti-
quattr'ore su ventiquattro, 
senza soste od interruzioni. 
Pud esserci un cielo azzurro 
come in questi giorni, puo n-
stagnare la nebbia, una cap-
pa di nuvole basse puo av-
volgere la Laguna, ma torri, 
ciminiere e cammi contmua-
no a vonutare tonnellate di 
vapori, di fumi e di polven. 

Ogni giorno, per tutti 1 gior
ni dell'anno, e come se una 
impalpabile ma marrestabile 
nevicata di fluorun, di anidn-
di soltorose, di vapori sodi-
ci, di ossido di carbonio, ve-
nisse a ricoprire plan piano 
le case, gli alberi, gli ogget-
ti, le « barene » aflioranti sul
la Laguna, le acque stesse del
la Laguna: e gli occh;, la pel-
le, la gola, 1 polmom delle 
persone. 

Nelle giornate di sole si ve-
de sfilacciarsi in alto la corol
la di questi funfhi di lumo 
che sale compatto dalle boc 
che del cammi. Quando e nu 
volo a nebbioso, ii furno 11 
Magna a me//.'ar.a, o si spo 
sta seguendi) il vento e !e cor 
renti. Ma e cerlo che sem
pre ncade in un'area piu o 
meno prosMma, comunquc so 

stanziaimente ristretta. E' cer
to che nei fumi ci sono ve
lenl 

Ce ne parlano gli operai di 
Porto Marghera. Nel grande 
dibattito internazionale sul 
« dramma di Venezia » troppo 
spesso l grandi assenti sono 
apparsi i lavoraton di Por
to Marghera. Qualcuno anzi 
ha detto che gli operai sa-
rebbero da annoverarsi, per 
una spinta corporahva, }ier 
solidaneta di fatto con le In
dustrie che «danno loro da 
lavorare e da vivere », tra gli 
avversari o quanto meno fra 
gh agnostici circa le quest 10-
ni della salvaguardia di Vene
zia, del suo inestimabilc pa-
trimomo architettonico, d'ar-
te e di cultura. 

Un metro 
di misura 
molto sensibile 

Certo, gh operai della Mon
tedison, della SAVA, della 
« Breda » non hmtio troppe 
occasiom di \isitare ia scuo 
la di San Rocco o la ehiesa 
della Salute, di constatare la 
«perdita d'mimaginen che nel
la miMiia paurosa del sci pt r 
cento l'anno sta distruggcndo 
tanti capolavon. Non sono m 
grado di verilicare lo sgreto-
larsi dei marmi, il corrodcrsi 
dei bronzi e delle pietre de! 
le statue, U marcire delle ton-
damenta di tanti paia/.zi. Ma 
essi possiedono un metro di 
misura estremamente sensibi 
le e dirc'lo Sono in condi-
zione c;oe ch venficare sul 
la propria pelle, sulla pro 
pria salute le conseguonze de
gli inqumamenti, l penco'i di 
ambienti d: lavoro studiati e 
rca)i//,a'i •>t).o in fun/ione del
la nrodu/iono e del prolUto, 
mai tenendo eontu de'.l'uumo 

CI A , veneziano dalla nasci 
ta, tiei t'anni di 1 ivoio alia 
SAVA-Aliumma < Da iaga/70 
— dice — andavo a nuotaio 

coi mici compagni a Fusma, 
proprio dove adesso e'e il Pe-
trolchimico. Allora e'era sol
tanto la stazioncina d'arnvo 
del tram da Padova, e l'im-
barcadero del va^oretto che 
attraversava la Laguna per 
portare la gente a Venezia. 
Pescavamo anche, granchi, ce-
fall, e tanti altri pesci. Ricor-
do pero che gift nel trentano 
ve successe un fatto strano. 
J,'acqua divenne torbida, e 
puzzava. Molti cefali vennero 
a galla con la panda m su, 
erano morti avvelenati. Un m-
gegnere ci chsse allora che il 
tasso d'inqumamento dell'ac-
qua aveva superato I hmitt 
della tollerabilita, e che lag-
giu non avremmo piu potuto 
pescare e nemmeno nuotare. 
Questo ancora t rent'anni fa! ». 

E adesso? Quello che suc-
cede adesso ce lo spiegano 
alcuni giovani operai del can-
here « Breda » « Ci sono del 
giorni, succede almeno quat-
tro o cinque volte in un anno, 
che una nuvola gialla di gas 
copre la banchina c penetra a 
hordo delle navi dove stia-
mo lavorando. Non e fumo, 
e un gas veio e proprio, puz 
/a di uova marce come lo 
7,olfo. brucia gli occlu. lrnta 
la gola e toghe letterahnente 
il respiro Bisogna andarscne, 
e impossible resistere II gas 
viene dagh itabihmenti a noi 
vicini della Montepom e Mon-
tevcechio. Quando e cosi m 
sopportabile, noi lasciaino ii 
lavoro, d'accordo con la due 
zione E la giornata ci viene 
pagala ugualmente, a quanto 
pare l soldi vengono sborsati 
proprio dalla dire/ione delle 
fabbnche che ci avvelenano. 
Alia "Bieda" questo basta. 
A no: IK» Piu voite abbiamo 
fatto dele nunifesiaziom di 
protc^a [icichc la Monleporu 
e la Montevecchio proweda-
no act clnn.nare Cjiiesti lumi 
co^i dannosi Abb.amo anelie 
inollrato denunce \\ nnniste-
ro della S.inita, che ha pme 

mandato degli ispettori. II lat-
to e che quando arriva 1'ispet-
tore, sembra che alia Monte
pom e alia Montevecchio se. 
la scntano, come dei maghi 
Certo e che durante l'ispczio-
ne tutto va bene, e I fumi 
velenosi non compaiono ». 

Un operaio della SAVA-A1-
lumina, serio e grave dietro 
le spesse lenti degli occhiali, 
racconta un episocho molto 
cloquente accaduto nel nuovo 
stabilimento di Fusma dove si 
produce alluminio. In un ca-
pannone completamente chiu-
so, dove sono installati dei 
nuovi form a cancamento au-
tomatico, l'abb.i; timento dei 
fumi veniva reali/zato con dei 
flltri ad acqua Ma le polven 
dei form avevano ben presto 
rovmato 1'impianto di filtrag 
gio. L'ambiente diventava cosi 
sempre piu irrespirabile. Oh 
operai del reparto non esita 
rono a scendere piu volte in 
sciopero per indurie la dire-
zione a r if are 1'impianto. 

«ll fumo adesso 
lo dobbiamo 
res|)irare» 

Mentit piocedev.mo i lavori. 
la dmv.ane ])ro\vide intanto 
ad apnr1 un \arco per espcl 
leie dirtttamente i fumi nel 
l'atmosft ra Successe CUJSI che 
nel giro di poehissimi gioim 
una patiia jiolverosa scese ad 
addensaisi sugli isolatori del
la centn le teimoelellnca del
la tabb; ica, facendo sal tare 
tutto Di conseguen/a, bast.i 
con l'emissione dei fumi alio 
esterno. neU'ana libera <i II 
fumo — conclude il giovane 
opeia.o — adesso resia den 
tio, ce lo respinamo tutto 
noi )' 

Ma %e poche ore o poehi 
gioim lust un) a lai :-ajlaie 
una i cntrale lermoelettnca, 
cosa ^ iccede a chi vive, a chi 
abita a J'oitomarghera, e sot 
to la pioggia di veleni espul 

si dalle Industrie ci deve stare 
tutto il tempo dell'anno? 

«Noi non siamo in grado 
di dire cosa capiti agh abitan-
ti di Margheia o di S. Giuha-
no, ai bambini che respirano 
quest'ana mefitica. Noi pos-
siamo solo dirti che alia SAVA 
ci sono delle gaggie che per-
dono le foghe anche in ple
na estate. Delle siepi di bosso 
che sono morte. Sui bordi 
della laguna dove una volta 
creseeva 1'erba adesso non 
e'e che ternccio rossastro. E 
spesso lungo I canah ed in 
Laguna si vede 1'acqua trasfor-
mata in una schiuma bianca-
stra. e il segno che quell'ac-
qua e morta, e veleno 

«Ce pero anche un altro 
fatto che occorre commcia-
re a mettere nel conto. Che 
noi operai delle fabbnche di 
Porto Marghera non siamo 
piu disposti a vendere ai pa
droni la nostra salute, oitre 
al nostro lavoro E' finito il 
tempo in cm bastavano dieci 
lire orane per indurci ad ac 
cettare di lavorare in ambien 
11 clove un est raneo che ca 
pita h. non abituato, si sonte 
solTocaie e ci domanda conu 
facciamo a lesistere. Adevo 
eommeiamo a lot tare per ra-
peie cosa (inisce in quei i.ia-
ledetti form, per control! ire 
noi il nostro stato di .'.ate. 
per discuiere coi padroi.1 il 
modo di icndere se non srlu 
tare almeno non dannoso lo 
ambient e m cui lavonamo 
Questo lo voyhamo fare ier 
not. che m fabbrica ci sua no 
oito ore al gioino, ma am he 
per le noetic famigHe, pe • 
chi attornc alle fabbnche ci 
vive. Pei la naluia ste<-sa, per
che anche a noi operu piac-
ciono gh alberi tior ti e I 
piati eibo u place andare a 
pescare e l nuotare Credia 
mo che la lotta per d.fendei-
ci in fabb 'tea e fuo i dcila 
fabbi u\\ .̂ i anche il nostro 
< ontn ntto alia difesa di Vc 
nezia n. 

Mario Passi 

vo partito socialdemocratico. 
In Italia, tre settimane do 

po, avverra esaltamente il con-
trano. In altre parole il PCF 
nasce « maggioritarlo » — i n-
pensamcnli e le crisi centn-
ste verranno piii tardi, col 
nflusso dello slancio nvolu-
zionano, con 1'avvento del fa
scismo in Italia, tant'e vero 
che questa nascita e torma-
zione si prohmghera per pa-
recchl anni — e per questo 
fatto diventa quasi immedia-
tamente una dello sezioni piu 
forti della III Internazionale 

« Figlio della I guerra mon 
diale o della Rivoluzione ch 
OtlobroM l'ha delinito uno sto-
rico: sono questi, pero, i da-
ti anagrafici general! di tutti 
i partiti comunisti nati in quel 
periodo, e come sezioni na
zionali deirinternazionale co
munista. II che ha portalo la 
storiografia borghese a trar-
re la conclusione che i par
titi comunisti come quello 
italiano o francese sono so-
stanzialmente flgli lllegittimi 
di quei nu /mienti operai, par
titi di importazione, un « m-
nesto forzato » (Annie Knegel 
per esempio, a proposito clel 
PCF) sulle tradizioni del mo
vimento opernio francese. Di 
qui a negare la necessita sto
nca dei partiti comunisti a 
un momento determinato del
lo sviluppo del movimento 
operaio non e'e che un pas-
so. Ma restiamo in Francis. 

Nel 1920 il Partito socialista 
b dilamato dalle lotte interne. 
I reduci, i lavoraton, chiedo
no dei conti proprio ai socia
list che hanno tradito l'im-
pegno di battersi contro la 
guerra e hanno fatto blocco 
con il potere borghese nella 
famosa camera «Bleu Hori
zon ». La spinta rivoluziona-
ria che scaturisce dalle lot-
t e operaie per la nazionaliz-
zozione di settori fondamen-
tali della produzione non tro-
va nei socialisti il necessa-
no onemnmento, mentre la 
borghesia riesce ad assorbire 
e neutrali7,7are una parte di 
questa spinta con la formula 
« state buoni, la Germanla pa-
ghera ». 

E' a questo punto che si 
pone in Francia il problems. 
della nascita di un partito n-
voluzionano. « Se il PCF fos
se stato un innesto forzato 
— ha ricordato in questi gior
ni Jacques Duclos rievocnn-
do la situazione esistente in 
Francia, nel movimento ope
raio e sindacale francese, al
ia vigilm del congresso di 
Tours — esso sarebbe mor-
to da un pezzo Se il Partito 
comunista non avesse corn-
sposto ad una necessita sto-
rica, avrebbe gia fatto il suo 
tempo e in ogni caso non sa
rebbe quello che e oggi, a 
cinquant'anni dalla sua na
scita. In verity la costituzione 
di un partito comunista in 
Francia era una necessita per 
il rinnovamento, la ngenera-
zione del movimento operoio 
francese. E' per questo dun
que che il PCF e nato, non 
come un accidente della sto
ria, ma come necessita di 
quel momento determmato 
della stona francese ». 

Non e nostro compito, nei 
limit! di questi rapidi cenni 
sui 50 anni di questo Partito 
comunis'a che ci e piu vici
no degli altri non solo geo-
graficamente fchi rftcconlera 
la stona della vita c della for-
mazione di migliaia di qua-
dn del nostro Partito allora 
illegale, nelle file del PCF, 
qiundi di quello che noi gli 
dobbiamo e, owiamente, di 
quello che noi abbiamo por-
tato in tanti anni di emigra-
zione politica al movimento o-
peraio o ai comunisti fran-
cesi?), ricostrnire una storia 
che — come vedremo — at-
tende ancora di essere scntta. 

Per riprendere l'afTermazio-
ne di Duclos, quale altro par
tito che non fosse stato cosi 
« storicamente necessano » a-
vrebbe potuto resistere — e 
citiamo soltanto le tappe piu 
drammatiche della vita fran
cese in questi ultimi cinquan
t'anni — al crollo del Fronte 
popolare, alia disfacta della 
Repubblica spagnola, al patto 
redesco-sovietico e a quello 
che esso rappresento per la 
coscienza di tanti militant!, al
ia crudele repressione nazi-
sta, alia Resistenza, aile pri
me baltaghe contro il golh-
smo, alle lotte contro la guer
ra d'Indocina e d'Algeria, alia 
fine della Quarta Repubblica, 
al ritorno soffocante del gol-
llsmo nel 1958 e alle tempesto-
se giornate del maggio di due 
anni fa1? 

Per restare al periodo del 
secondo dopognerra, nel qua-
if (ante volte la collusiono tra 
sov. "'democratici e moderati 
sembro isolare i comunist: 
nel it ghetto » dell' mipotcnza 
c tagliarh fuori dalla vita del 
Paesc, abbiamo visto scorn-
pan re dalla goograha pohti
ca francese il Partito cittoh-
eo di Schum.mn e 1i Bidault, 
ti'amontare il Partito '•achcale 
che era stato il piu t >rle det 
partiti laici della Ter/a e del
la Quarta Repubblica, dech-
nare disastrosamen'e il Parti 
to socialista, smcidarst nella 
maggioranza golltsta i. voc-
chio Partito con^crvatoie dei 
contadmi, il PCF ha retto a 
tutte le prove e ha saputo 
sempre ritrovare la loiva che 
aveva fatto di lui. n-«r lnnglu 
anni, il pnmo partito cii Fran 
cia 

Ma. come abbiamo detto 
l comple^so capitolo dello o 
ngini del PCF, e uoi il suo 
travagliato o lungo cammino 
dentro la stona ftanro^o d 
questi ulttmi cmquant'annl IT 
stano ancora da senvore Non 
che manehir.o qui. jo open1 

su] PCF, sc/itto da comuni

sti e da non comimisti. Anzi, 
in rapporlo al nostro parti
to — e cio o oomprensibile 
perche il PCF non ha cono-
sciuto i vent'anni di lllogah-
ta del PCI, perche il PCF e 
stato uno dei protagonist i del
la vita politica francese o 
qiundi europea doi*;i anni 
Trenta — la bibliograha sulia 
vfta dei comunisti francosi o 
estiemamente piii ncca c piu 
vasta. 

Ma quando diciamo che que
sta stona rirnane ancora da 
scrivere vogliamo dire da scn-
vere criticamente, sulla base 
dt una ricerca approfondita in 
archivi aperti o non ancora 
aperti, con l'apporto di lesti-
moni che se hanno q-a clalo 
contributi individual! impor
tanti non hanno ancora dato 
quello che lo slorico chiedo, 
con la paziente mda^ine nella 
vita delle Federazioni, con il 
superamento degli schemi pro
pagandised e l'amhizione le-
gittima di portare, altraverso 
questo lavoro, un contributo 
fondamentale all' elaborazione 
della storia di Francia se o 
vero — come e vero — che 
questa storia non potrebbe 
essere scntta senza toner con
to del peso spesso decisivo 
che in essa ha avuto l'esi-
stenza del Partito comunista 
francese. 

E appunto riconosc^ndo che, 
nonostante le opere gia esi-
stenti — ora troppo ag ografl-
che, ora decisamente antico-
muniste, ora semplicemente 
tese a raccontnre la parted-
pazione diremmo estema dei 
comunisti alia vita del Pae-
se (come l'opera recente in 
due volumi di Jacques Fauvet 
e Alain Duhamcl'l — una ve
ra storia del PCF non o sta
ta ancora scntta, i compagni 
francesi hanno preso 1'inte-
ressante iniziativa di organiz-
zare nel novembre scorso, nel-
l'ambtto dell'Istituto Maurice 
Thorez, un «colloquio inter
nazionale » che sostanzialmen-
te ha posto come prima esi-
genza la necessita di defimre 
un metodo di ncerca e su 
questa base di rintraceiare nel
la sua verita storica .1 nasee-
re, lo svllupparsi e I'aJTemiar-
si del PCF non soltanto at
traverso la cronaca degli av-
venimenti ma soprattutto at
traverso le battaglie di idee 
e di indirizzi del suo grup
po dirigente in rapporto alia 
Francia e al movimento ope
raio e comunista internazio
nale. 

Di questo « colloquio » ab
biamo dato notizia a suo tem
po. I documenti relatWi ver
ranno ben presto pubbhcali. 
Fin d'ora in ogni caso — co
me ha notato flermainc Wil-
lard nell' ultimo numero dei 
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Trimalcione in una icena del f i lm 
di FolMni. 

NEW YORK, 97 d.ronibre 

II Sati/iwon di P'elhni o 
stato incluso nell elenco dc: 
dieci migliori Itlm del 1970 
secondo il New York Times. 
Ecco 1'elonco. che e stato sti-
lato in oidme alfabetico. 

The ballad of cable Hoqite, 
di Sam Peckinpah. amenca-
no. western 

Comma 2> di Mike Nichols. 
ainoncano 

Felhat Sati/iloov 
Little big man, di Arthur 

Pcnn's con Dust in Holiman. 
Lot tug. di Irvin Koi ^hnor 

con E\a Mane Sanu o Geor
ge Segal 

M A S //. dt Robert Altuun 
La mia nolle con Maud, ch 

Knc Rohmcr, fiancc-o. 
La })<is*tonc cii Anna, d i 

Ingmar Bergman 
Tustana. dt Lur Buhei ton 

Catheunc Deneu\o 
7'/)r- u ild ohita. di Tiuiiaut 
Una men, tone ullici.de o 

UiU.i data a Robci.o Rns-
^ellmi per il l.uoto tdc-
\isi\o su Luigi XIV o a Co
sta Gavras per La coiijessio-

« Cahiers du comunisme » de
dicato appunto al clnquanu 
anni del PCF — esso ha costi-
tuito « una tappa importante 
dello studio obiettivo e scien
tiiico della storia del PCF... 
Una tappa importante, anche, 
nella cooperaziono tru tutti gll 
specialists comunisti e no, 
ma ugualmente anfmati da 
preoccupazioni di onesta 6 dj 
rigoie scientiiico, cooperazio-
ne che permettera di crearo 
lo migliori condlzioni per 
scrivere la storia scientifica 
del PCF». 

In effetti, oltre alia vasla 
bibliografia giii esistente, il 
colloquio ha attirato 1'atten-
zionc degli spccialistl su diiR 
lonti non ancora osplorate o 
non sulficientemente esplora-
te. gh archivi del partito c 
della Terza Internazionale, n 
quella fonte vivente che e il 
partito stesso. Nel primo ca
so il rapporto del sovietico 
Fedosseiev — che ha parlato 
della quinta edlztone dello 
opero complete di Lenin con-
tcnente quattordici nuovi do
cumenti sulla vita del PCF e 
in partieolare aleune letterc 
inedite di Lenin a militant! 
del Partito socialista france
se — ha messo in rilievo la 
necessita che queste fonti ven
gano aperte ai ncercatori 
francesi i quali potranno tro-
varvi la nsposta a molti in
terrogate! e chiarire le zone 
d'ombra ancora esistenti. Del 
secondo caso Ja monografia 
di Kerbaul sullo sviluppo de! 
PCF a Brest negli anni trenta 
ha lllustrato tutto ci6 che lo 
stonco pub trarre dagli ar
chivi della Federazione e dal
la testimonianza dei vecchi 
militanti. 

Sempre in tenia di miziati-
ve dei compagni francesi per 
il cmquanteslmo del loro par
tito, VHumanite ha pubbli
cato su otto numeri conse-
cutivi altrettante pagine rea-
hzzate da un gruppo di gior-
nalisti che hanno intervistato 
otto personahta del partita 
sui momenti decisivi della vi
ta del PCF. Cosi Jacques Du
clos, che aveva aderito nl 
nuovo Partito comunista d 
giorno stesso della sua fon
dazione, ha risposto al « per
che un partito comunista? » 
illustrando vivacemente la si-
tuazione politica ed economi
ca francese alia fine del 1920 
Cosi Etienne Fajon, eletto nel 
Comitato centrale nel 1932, ha 
rmtracciato il cammino che 
aveva condotto il PCF non 
tanto a rompere con la sua 
politica passata ma indub-
biamente a mutarla e ad ade-
guarla alle necessita di quel 
momento e ad ingaggiare la 
battagha per la reahzzazione 
del Fronte popolare, cioe la 
famosa «riconcihazionc dei
rinternazionale con la Marsi-
gliose». Cosi Francois Bil-
loux ha afl'rontato il delicalo 
pr,oblema della non parteci-
pazione dei comunisti al RO-
verno di Fronte popolaro co-
stituitosi dopo la vittoria elet-
torale della primavera del 
1936. E successivamente Be-
nois Frachon, Pierre Villon, 
Marcel Paul, Henri Martin, 
Roland Leroy hanno illustra-
to altrettanti capitoli della 
storia del PCF: la Resisten
za, il dopoguerra e perche nel 
'45 i comunisti non avanza-
rono la parola d'ordine di un 
governo socialista, la caccia-
ta dei comunisti dal governo 
nel '47, il PCF davanti alia 
guerra d'Algeria, il PCF con
tro il generale De Gaulle. 

Dovremmo ricordare, nel 
quadro di questo nnniversa-
no, anche tutte le manifesta-
zioni gia svolte in provincia 
e fmalmente le due principah 
clie chiuderanno la serie: la 
seduta solenne del Comitato 
centrale il prossimo 20 di
cembre a Ivry e la mam-
festazione alia Mutualite1 di 
Pangi, sotto la presidenza rii 
Jacques Duclos, la sera del 29. 

Ma le eelebrazioni — e non 
poteva essere altrimenti — 
non si sono limitate alia stam-
pa del partito e alle sue orga-
nizzazioni. In questi giorni l 
quotidiam e penodici di Fran
cia si sono piegati sulla sto
na del PCF e «Le. Movde» 
del 25 dicembre vi hn dedica
to qualtro pagine. Piii o me
no obiettivi, piii o mono 
lendenziosj, questi contributi 
hanno avuto tuttavia un solo 
sigmfioato- quello di ricono
scere ojigottivamente il ruolo 
storico giuocato da questo 
partito negli ultimi cinquanla 
anni della stona francese. 

Jacques Famet ha volu'.o 
nlewiio che « iniradossalmen-
te. C|iiesto p.n uto che lia 
sempic atutbuito una mag 
giore importan.a alia pohtica 
estera» non pub prosentare 
da questo puiro di vista un 
bilanoio positi\o mentre, per 
contro, i sum veri successi 
h ha raccolti m pohtica MI-
tenia, contnb\i.'ndo in modo 
decisivo alio ] rofonde rifor
me soi'-ali del 1936, fadhtan-
do lo rifonno economicho e 
la loi o appl ^a7iono come 
membto del gi vorno dopo la 
second.i gueir.i mondialo, aiu-
tando no, 195(i w go\orno Mol-
lo A leali.vai 
gi.unin.i sociaK 

il siio pro-
c co^t via. 
\ole\a m 'al 
il bil.mcio dt 

Fou-e I'aiuiM 
modi) sniinutio 
c'.nquant.i aim: di vita o di 
lu'to CUM ooniiiUtsti liancosr 
ma lia hir.to jic icndero loro 
il nui ambito degli onia;;gi 
ncotioscondo ino.iott.unonte il 
loio prnlondo nisei :mpnto nel
la ir.i.ta. noi Misogui. nolle 
lotto, no! ,i st> ii,i inMunniii 
di tu;ia .a popvilartono e di 
tutta la m.'iono francese, 

Augusto Pancaldi 
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