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30EIHE TRADOnO DA FRANCO FORTINI 

La domanda di Faust 
e I'uomo moderno 
Una nuova versione del grande dramma com-
piuta attraverso anni di studio e I'attenta 
elaborazione di un metodo di interprets-

zione saggistica deli'opera originale 

Da tempo, da cinque o 
sei anni, si parlava di una 
traduzione del Faust di Goe
the che Franco Fortini pre-
parava per le edizioni Mon-
dadori. Ora il libro (un bel 
volume di 1144 pagine, li
re 6000) e finalmente appar-
so e ravvenimento va se-
gnalato per tre motivi: 1) 
per la bellezza, la sempli-
cita e la ricchezza di echi 
e motivi che si manifesta-
no attraverso la lettura del 
testo italiano; 2) per il ri-
gore (che si potrebbe defi-
nire veramente « laico») 
con cui il traduttore riman-
da ad ogni parola e, cosa 
piu difficile, ad ogni ritmo 
Interno del testo originale; 
3) per l'introduzione, nella 
quale Fortini ha saputo tra-
sformare la solita « nota giu-
stificativa » in una lezione 
altrcttanto rigorosa sui cri-
teri che si possono adottare 
nel tradurre. 

Quando si tratta di capo-
lavori come quello di Goe
the, ogni lettore, anche se 
non dispone di cultura let-
teraria specifica, ha una co-
noscenza piu o meno preci-
sa, piu o meno approssima-
tiva del testo. Ciascuno di 
noi potrebbe rifare la sto-
ria del personale approccio 
a queH'opera; attraverso 
quali traduzioni e saggi l'ha 
conosciuta e rivissuta. Co-
si e per Shakespeare, per 
Tolstoi, per Goethe. Cosi 
e stato in Francia per Poe, 
scoperto e tradotto da Bau
delaire. Solo su qucsta ba
se, ovviamente, pcnso di po-
ter segnalare il lavoro di 
Fortini, in una condizione di 
lettore che sa fino a quale 
punto, in una versione, si 
possa capire e apprezzare 
la € poesia » dell'originale, 
quello che, nonostante i vin-
coli linguistic!, e trasferibi-
le sostituendo la lingua, os-
sia il materiale stesso di cui 
e formata l'opera letteraria. 
Questo per quanto riguarda 
qui il primo punto. 

Fortini non e nuovo ai 
lavori di traduzione dal fran-
cese e dal tedesco. Basta ri-
cordare la sua accurata ver
sione di Eluard, il suo stu
dio pluriennale di Brecht, 
ed altre sue prove. Di piu 
c poeta egli stesso, sa la 
lunga fatica dell'individua-
zione di una parola fra tut-
te o di un senso possibile 
di ogni segno linguistico co
me espressione della lettura 
che il poeta propone sul no-
stro rapporto con la realta. 
Pure non si e affidato sol-
tanto all'espcrienza. Sulla 
base di un esame critico di 
tutte le versioni del Faust 
in prosa e in versi — da 
quella di Giovita Scalvini a 
quella altrcttanto bella e 
recente di Amoretti — egli 
ha elaborato non solo un 
« criterio » pratico ma ha sa
puto ricavarne una motiva-
zione teorica sulla traduzio
ne. Anzitutto egli mette da 
parte tutti quei metodi as-
surdi e arbitrari per cui si 
ricerca lo stile « analogo » 
di un poeta straniero pren-
dendo come modello un poe
ta italiano, e spesso un poe
ta italiano di altri tempi, 
per cui si possono leggere 
versi pascoliani di Vcrlaine 
o (in una traduzione appar-
sa di recente) trovare una 
espressione come « le trou-
vant dclicieux» scritta da 
Apoliinaire mutata in « rab-
brivida di godio » (e si trat
ta di un < moderno » come 
1'autore di Alcoolsl). 

Evitare ogni analogia 
«suggestiva» od ogni ab-
bellimento estetizzante: e 
questo il modo di interro-
gare un testo. Fortini ha ri-
modellato ogni verso su 
quello originale, tentando di 
lcggcrlo nella dimcnsione 
linguistica dell'italiano. Non 
a caso egli scrive: « Fra le 
forme possibili di imitazio-
ne, quella del traduttore e 
insomma la piii visibilmente 
orgogliosa e la piii umile. 
Orgogliosa quando si vuole 
conquista violenta... Umile 
quando $i proponga come 
servizio, specchio pubblico, 
moneta di scambio, impie-
gando percib dementi lin-
guistici consolidati >. 

Di qui questo tipo di tra
duzione: un Faust in italia
no, opera di uno dci pochi 
intelletluali, forse l'unico, 
che nel nostro paesc abbia 
\eramente tcnuto dietro agli 
sviluppi della cultura poc-
tica di questi anni e ai suoi 
riflessi nel linguaggio; uno 
dci pochi anche che, finora, 
gon sia stato corrotto dalle 

•dense e dai falsi e au-

to-sufficienti prestigi univer-
sitari. 

E' un lavoro che nell'es-
sere «umile > segue pun-
tualmente la lettura del te
sto cui giustamente attribui-
sce il valore decisivo e de-
finitivo della « scelta » com-
piuta dall'autore fra le va-
rie strade (e motivazioni im-
plicite). II poeta stesso e, 
per quello che si e detto 
prima, «traduttore ». « Crea-
tore » diventa, appunto, nel
la sua scelta fondamentale, 
quella che gli fa ricacciare 
nell'ombra tutti gli altri e 
molteplici « sensi ». Nel suo 
essere « orgoglioso », questo 
lavoro ricostruisce in forma 
pressoche « didascalica », co
me un'eco continua, l'aspet-
to piu propriamente poetico, 
e in questo ancora ci ri-
manda al testo, ci costringe 
a un continuo confronto, fa 
sentire la verita, la molte-
plicita degli strumenti stili-
stici adoperati da Goethe. Mi 
pare di aver motivato cost 
i punti due e tre della mia 
premcssa. 

Ce n'e un altro che non 
riguarda il testo goethiano 
nella sua immobilita e com-
piutezza, come cosa separata 
dal mondo in cui siamo. Re-
sta la domanda: perche' il 
Faust? perche leggere Goe
the? E' una delle tante do-
mande implicite neH'altra 
che le riassume tutte: per
che la letteratura? Perche la 
letteratura in un mondo lo-
gorato dalle guerre e dal 
sottosviluppo? E* una do
manda cui non troviamo, 
forse non troveremo fino al
ia compiuta soluzione politi-
ca, una risposta adeguata. 
Perche io devo scrivere qui 
di letteratura? Peggio, per
che insegnare letteratura? 
Non volendo fornire una 
formula, inviterei il letto
re a rifletterci su leggendo 
o rileggendo il testo goe
thiano. Nella sua introduzio-
ne Fortini attualizza anche 
questo discorso, riprenden-
do in breve alcune interpre-
tazioni di questi anni sulle 
« due anime » che abitano il 
petto di Faust: la lacerazio-
ne che gli intellettuali, nel 
periodo fra illuminismo e 
romanticismo, awertirono 
drammaticamente e indica-
rono; il conflitto fra ideale 
e reale espresso nel dram
ma faustiano come conflit
to fra terrestre e divino, e 
che pud risolversi solo con 
una presa di coscienza « ter-
rena» per portare la bor-
ghesia al termine della sua 
storia. 

Michele Rago 

Se un cronista di oggi fosse stato tra i 3.000 delegati nei giorni in cui e nato il partito comunista 

Le doe ' a i m ' del cawresso dUiyprno 
L'accesa discussione nelle prime giornate del XVII congresso del P.S.I. - II compagno Misiano legge I'intervento del rappresentante della 

I I ! Infernazionale tra frequenti interruzioni - La polemica con Serrati - Terracini nel suo discorso nega che i comunisti vogliano la scissione 

per la scissione - il colpo di scena sulla proposta di rompere con i riformisti - I commenti del « Corriere della Sera » di cinquanfanni fa 

Mostra dei manif esti cubani 

Domenfca verra inaugurate a Roma (via della 
Minerva 5, ore 18,30) per iniziativa del gmp-
po dei pitlori dell'c Alzaia» in collabo-
razione con I'ARCI, una mostra di mani
fest! cubani che restera aperta fino al 7 feb-
braio. L'inizialiva • non si propone soltanto di 
informare sulla produzione di Cuba in questo 

settore; intende anche sollecitare una rifles-
sione critica sul modo con cui in quel Paese 
artisti e grafici affrontano il problema della co-
municazione visiva. Attrayerso la selezione che 
verra presentata al pubblico, si vuole metier* 
In luce come il manifesto non sia un element© 
esclusivamente graflco, ma possa diventare un 
mezzo valldo dl espressione politica delle masse. 

Annunciate un grande awenimento culturale 

L' anima della Sicilia 
nei quadri di Guttuso 

Per iniziativa dell'Assemblea regionale le sale del Palazzo del Normanni ospiteranno 
130 opere del pittore di Bagheria — L'inaugurazione il 13 febbraio — Lo stesso gior-

no sara conferita all'artista la laurea in lettere « honoris causa » 

PALERMO. 15. 
Oggi. al Palazzo dei Nor

manni. Renato Guttuso si e 
incontrato con l'Ufficio di pre-
sidenza dell'Assemblea regio
nale siciliana e con un grup-
po di giomalisti che hanno 
chiesto i criteri informatori 
e i particolari della grande 
mostra antologica gia in alle-
stimento. 

La mostra. come e noto, 
viene organizzata dalla Pre-
sidenza dell'Assemblea sicilia
na che ha accolto !a propo
sta avanzata lo scorso anno 
da un comitate promotore pre-
sieduto da Leonardo Sciascia 
e composto da scrittori. arti
sti. docenti universitari. gior-
nalisti. a ma tori d'arte. 

II presidente dell'Assemblea. 
on. Rosario Lanza, ha illustra-
to i motivi culturali che han
no indotto il massimo istitu-
to delPautonomia siciliana ad 
accogliere nella sua sede le 
opere di un artista siciliano 
che onora la sua terra. Ha 
poi comunicato m sintesi i da-
ti essenziali della mostra: le 
opere esposte saranno circa 
130: 46 provengono da colle-
zioni siciliane. 30 vengono for-
nite dallo stesso Guttuso; le 
altre da collezioni pubbliche e 
private di Roma. Milano, Ve-
nezla. Bologna, Perugia. 

E' confermata la data della 
inauguraztone: il 13 febbraio. 
H catalogo sara illustrate da 
oltre 80 riproduzioni a colo-

ri e in bianco e nero. e in-
trodotto da saggi di Leonar
do Sciascia. Franco Russoli. 
Franco Grasso. La cura gra-
fica e affldata a Enzo Sel-
Ierio. 

II 14 febbraio. in occasione 
della mostra — ha aggiunto 
Ton. Lanza — si terra una ta-
vo'a rotonda presieduta da 
Cesare Brandi e con la par-
U>cipazione di Guttuso. di Al
berto Moravia, di G. C. Ar-
fan. di Goffredo Parise. sul 
tema: cCapitali culturali' e 
provincia nelle arti visive ita-
liane del '900». A sua volta 
il prof. Bruno Lavagnini. pre
side dc'la Facolta di lettere. 
ha annunciato che l'Universi-
12 di Palermo ha deciso di 
rendere omaggio airartista 
conferendogli la laurea in let
tere honoris causa; la ceri-
monia si svolgera nell'Aula 
Magna lo stesso giorno del-
rin^ugurazloRe della Mostra. 

Guttuso ha ringraziato il pre
sidente. 1'assemblea tutta • e 
rUmvfrsita di Palermo per il 
djplice onore conferitogli: ha 
r'ngraziato altresi gli enti e 
g!: am;ci che hanno collabo 
ra'o alia man'festazione Ha 
rispost» poi alle domande dei 
giomalisti. La mostra — ha 
spiegato — non e esattamen-
te aniologica. re le opere so-
no stote scelte con un crite
rio astrattamente qualitative: 
insieme al gruppo di opere 
appartenentl a collezioni aid-

"liar e. scarsamente conosciu-
te e molte delle quali risal-
gono *igli anni giovanili. vi 
sono aicuni c quadri-chiave > 
della s;>a attivita anistica. dal
la Fuga dall'Etna del 1938 al 
la Crocifissione del 1941. al Ci-
clo autobiografico del 1966. ad 
opere recentissime. deH'ultimo 
biennio. esposte per la pri
ma volta. 

In maggior parte si tratta 
di opere che hanno uno stret-
to riferimento alia Sicilia: 
«Del resto — ha detto Gu:-
tuso — qualunque cosa faccia, 
un c?vallo. una mela. parla 
della Sicilia ». 

iJ^vrebbe far parte della 
mostra un quadro di grandi 
dimfrsioni cui Tautore e par-
tico'armente legato: La notte 
di Gihellina dipinto lo scorso 
anno, dopo la partecipazione 
di Guttuso alia veglia sul luo-
go della catastrofe. nel se-
condo anniversario. II quadro 
do\Tcbbe giwigere da Fran-
coforte dove e attualmente 
esposto per la prima volta. 
Figurera comunque il bozzet-
to e un'altra opera ispirata 
alio stes«H> tema Le rovine di 
Gibellina. 

Qualche a'tro particolare: 
l'opera piu ar.tica e un ritrat-
to del padre, che Guttuso di-
pinse a 13 anni. nel '25. 

Le opere del ciclo autobio
grafico sono died, tra le qua
li un grance ritratto del pa
dre, mai esposto in Italia, • 

un dittico Bambino sul mo-
stro - Limc.ni e ntosfri ricor-
do deH'infan7ia nella villa Pa-
lagonin di Bagheria. 

L'awenimento culturale e 
atteso c«-n grande interesse in 
lutta l'lsola. La mostra e sta-
ta richie^ta anche a Napoli 
dove sarebbe ospitata al Pa
lazzo reale. 

Un soggio 

su Cuba 
In occasione del 10° anni

versario della vittoria del 
popolo cubano sui merce-
nari sbarcati a Playa Gi-
ron, l'Assodazione di ami-
cizia Italia-Cuba indice (col 
patrocink) del < Consejo Na-
cional de Cultura > del-
1'Avana) un conoorso per un 
saggio sul tema: c Momenti 
o aspetti della rivoluzione 
cubana nella sua lotta an-
timperialista e nella sua 
scelta sociahsta >. n con-
corso e aperto a tutti. Si in-
vitano a parteciparvi spe-
cialmente studenti e neolau-
reati. 

I lavori — che si prefe-
risce non superino le 100 
cartelle dattiloscritte — van-
no presentati entro il 30 
giugno 1971 e inoitrati hi 
tre copie all'Assodaztone di 
amidzia Italia-Cuba (viala 
Carso 51 - 00195 Roma). 

Rltornare da cronlstl, dopo clnquanl'annl, 
• I XVI I congresso del Partito socialists, 
quello della scissione da cui e nato II Par
tito Comunista Italiano. Questa I'ldea che 
ha guldato la stesura della cronaca pubbll-
cata leri, che prosegue e si concludera nel 
prosslmi glornl. E' una panoramlca quanta 

piii possibile fedele (e sostanzlalmente vi
sta con I'ottlca politica di clnquant'annl fa) 
delle setle giornate che portarono I comu
nisti Italian] dal teatro Goldonl al teatro 
San Marco. Per questa rlcostruztone, dalla 
quale e lontana ogni pretesa dl Interpre-
tazlone storiograflca, ci slamo affldall al 

resoconto stenograflco Integrate del con
gresso, agli ampl resocontl pubbllcatl al
io ra dall'f Avantl) », dall'i Ordlne Nuovo • 
e — per I glornall borghesi — dal t Cor
riere della Sera». CI ha fatto da gulda 
anche II primo volume della • Storia dal 
PCI » dl Paolo Spriano. 

LIVORNO, 16 gennaio 1921 
II teatro Goldoni offre lo 

stesso colpo d'occhio della pri
ma giornata: ancor prima del
le dieci i tremila delegati del 
XVII congresso socialista lo 
affollano mantenendo lo stes
so schieramento di ieri: i co
munisti nei palchi di sinistra. 
i riformisti in quelli di de-
stra, massimalisti in platea. 
La tensione e vivissima: si 
inizia infatti con I'intervento 
di Kabakciev, delegato della 
Terza Internazionale insieme 
a Rakosi; il suo discorso po
trebbe imprimere una svolta 
decisiva fin da questa secon-
da giornata congressuale. 

Kabakciev, che ha scritto il 
suo intervento qui a Livorno 
dopo un'ultima consultazione 
con i comunisti. inizia in un 
silenzio molto teso. Ma parla 
in francese e la gran mag-
gioranza dei congressisti non 
riesce a seguirlo. Dopo una 
ora, l'attenzione rischia di dis-
solversi: ma poiche esiste gia 
un testo scritto il compagno 
Misiano viene incaricato di 
dame lettura in italiano. E 
il congresso si risveglia. 

La battaglia 
congressuale 
La prima parte dell'inter-

vento e dedicata all'esame 
delle condizioni economiche, 
politiche, finanziarie, interna-
zionali; e, annota YOrdine Nuo
vo cil quadro della catastro
fe inevitable per colpa della 
borghesia e apparso tracciato 
in modo veramente completo 
ed esauriente >. La seconda 
parte entra piu esplicitamen-
te nel vivo della battaglia con
gressuale: e, infatti, una po
lemica contro 1'atteggiamento 
di Serrati. la dimostrazione 
di equilibrismo dei massima
listi e la denuncia dei perico-
li cui la Ioro azione esporra 
la rivoluzione proletaria. E', 
come dira ancora Ordine Nuo
vo, un «discorso decisivo >. 
Serrati e accusato di negare 
che cesistono in Italia e nel 
mondo capitalista le condizio
ni per la rivoluzione. Egli — 
continua Kabakciev — nega 
la situazione rivoluzionaria e 
1'epoca rivoluzionaria » dichia-
rando che « I'occupazione del
le fabbriche (nel settem-
bre 1920, ndr) non fu movi-
mento rivoluzionario ma un 
movimento sindacale largo e 
profondo. completamente paci-
fico, salvo qualche inddente 
sporadico*: analogo e il giu-
dizio sull'agitazione dei conta-
dini per I'occupazione della 
terra. L'accusa esplicita, in
somma. & di essere sullo stes
so terreno dei riformisti. 

H discorso k punteggiato da 
frequenti interruzioni; un'ova-
zione accoglie Serrati che, 
uscito dalla sala. vi rientra 
mentre Kabakciev e nella fa-
se piu dura della polemica. 
Misiano non riesce a prose-
guire nella lettura e lo stesso 
Kabakciev e costretto a sati
re alia tribuna per chiedere se 
i delegati vogliono sentire la 
parola della Terza Internazio
nale. Anche Serrati invita al 
silenzio: abituiamod, dice, al 
linguaggio « piu rude » dell'In 
temazionale. 

Misiano riprende a leggere: 
e vengono nuove accuse ai di-
rigenti della Confederazione 
Generate del Lavoro (che pro 
vocano nuove interruzioni) e 
ai massimalisti che, insieme 
ai riformisti csono i piu pe-
ricolosi nemici della rivoluzio 
ne e non invano la borghe
sia manifesta la sua simpatia 
per essi >. «II partito italia
no, conclude Kabakdev, non 
pud adempiere il suo dovere 
se non si libera degli oppor-
tunisti... chi non viene con 
noi passera con i nemid, con 
la controrivoluzione >. 

La conclusione e accolta 
dai comunisti al grido di «vi 
va Lenin > e al canto dell'In-
ternazionale. Poi parla breve-
mente Anna Block, che porta 
il saluto dei socialist! svizze 
ri di sinistra e il congresso 
aggioma i suoi lavori al po-
meriggio. 

Sara un'altra breve seduta, 
tutta occupata dall'intervento 
di Baratono, primo oratore dei 
massimalisti. La tensione 
esplode nuovamente fm dalla 
prima battuta, quando Barato
no esordisce: «Avrei potuto 
rinunciare alia parola... > e dal 
settore comunista si grida: 
c Avresti fatto bene! >. Quan
do riesce a parlare il leader 
massimalista ripete la tesi di 
una adesione assoluta, sul pia
no internazionale, alia rivolu
zione russa ed ai c 21 punti» 
elaborati al secondo congres
so dell'Intemazionalt; ma af-
ferma che < quello che d di
vide non e una questione in
ternazionale, ma una questio

ne interna». E', insomma, il 
giudizio sulla «situazione ri
voluzionaria » italiana durante 
e dopo I'occupazione delle fab
briche, nonche il rifiuto di 
espellere tutti i riformisti am-
mettendo invece nel nuo
vo partito tutti coloro che ac-
cetteranno « per disciplina > i 
i 21 punti >. 

L'analisi della responsabili-
ta della direzione del partito 
nei giorni della grande lotta 
operaia suscita nuovi batti-
becchi: fra i leaders comuni
sti e Serrati scoppia un duro 
contrasto, qua e la si passa 
alle vie di fatto. II servizio 
d'ordine e impotente e la pre-
sidenza sospende la seduta 
per un'ora. Alia ripresa. Ba
ratono continua a sostenere 
che le divergenze sono sol
tanto « su argomenti seconda-
ri », critica duramente i capi 
riformisti Treves e Turati. ma 
afferma che la loro frazione 
e nata < come risposta ai co
munisti ». Sul suo intervento 
ed al canto di « Bandiera ros-
sa » si chiude la seconda gior
nata. 

17 GENNAIO 
Ancora due interventi sol

tanto. La mattinata e impegna-
ta da Costantino Lazzari. lea
der della minuscola frazione 
degli «intransigent! rivoluzio-
nari » che con vivace sarca-
smo YOrdine Nuovo definisce 
come un « uomo che ha vissu-
to la sua vita socialista in 
un periodo che si identifica 
con la II Internazionale e ha 
le fisime della civilta italica 
e della gloriosa tradizione li
berate dei comuni ». Una «me-
moria del passato >, insomma. 
Lazzari porta un furibondo at-
tacco ai comunisti, e in spe
cial modo « ai giovani torine-
si > che aecusa di mancare 
< del sentimento della frater-
nita >. La sua argomentazione 
principale e che il Manifesto 
di Marx conclude invitando 
all'unita del proletariato, men
tre i comunisti vogliono divi-
derlo. II suo intervento. an
nota soddisfatto 1'attento cro
nista del Corriere della Sera, 
e accolto da cfrenetici ap-
plausi di Turati, Treves. Buoz-
zi e D'Aragona t. 

Le premesse 
« spirituali» 

Ben diverso e il discorso 
di Terradni (lo stesso Cor
riere e costretto a definirlo 
c oratore lucido, ordinato, ele
gante >) che c pone davanti al 
Congresso, senza incertezze i 
gravi dissensi delle due ani
me che sono dentro al parti

to >. Terracini nega che i co
munisti vogliano la scissione 
per la scissione. « Un partito, 
dice, si forma quando le con
dizioni sociali lo richiedono. 
C'e una classe che acquista 
coscienza di se stessa, che 
acquista una organizzazione, 
che si pone una meta da rag-
giungere, una classe che affio 
ra nella vita politica e comin-
cia a partecipare alia vita po 
litica, e altera si forma il 
Partito di quella classe, e 
quando la classe si modifica 
altera il Partito si modifica... 
Oggi sulla scena politica in
ternazionale vi d una classe 
che in questi ultimi anni ha 
acquistato una conformazio-
ne speciale e che si e posta 
una meta speciale da raggiun-
gere che 4 la conquista del 
potere e altera il Partito di 
quella classe che si era for
mate 20, 30, 40 anni fa per 
quella determinata lotta che 
non era la conquista del po
tere... oggi quel partito si mo
difica perche ha una nuova 
meta da raggiungere... Occorre 
vedere se la situazione inter
nazionale e tale per cui la clas
se proletaria deve andare ver
so la direzione della cosa pub-
blica e sociale. Se noi risol-
viamo questo problema noi 
avremo risolto anche il se
condo, cioe se occorre creare 
il Partito specifico per la con
quista del potere ». 

Terracini, naturalmente, af
ferma che esistono gia le pre
messe materiali per la rivo
luzione ma mancano quelle 
c spirituali >: e il Psi non e 
il partito adatto a crearle. E* 
su questa base che sviluppa 
la sua polemica durissima con 
i massimalisti e con la Cgl col-
pevole di non aver armato la 
classe operaia prima di spin-
gerla alle dure lotte deJl'anno 
scorso. L'oratore comunista 
precisa tuttavia che la divi-
sione del partito non pud ave-
re come conseguenza la scis
sione sindacale: c Noi vi dicia-
mo che uno dei nostri sco-
pi, nel campo sindacale. sara 
di creare 1'unita sindacale in 
Italia perche la Cgl deve riu 
nire nelle sue file tutte le or-
ganizzazioni proletarie d'lta-
lia ». 

Questa affermazione provo-
ca numerose interruzioni. Si 
grida polemicamente: < Don 
Sturzo! Anche Don Sturzo? >. 
Terracini replica: c Per 1'ap-
punto. compagni; ed a coloro 
i quali su questo punto di 
vista credono di mettermi con 
le spalle al muro. cosi co
me credeva di fare il compa
gno Mazzoni il quale questa 
matb'na ha interrotto dicen-
do che in Russia e'era il pro-

gramma del Pipl (volgare gio-
co di parole sulle iniziali del 
Partito Popolare di don Stur
zo. ndr), io diro che discono-
scono ogni valore nei fatti sto-
rici, perche vuol dire che non 
comprendono e non hanno stu-
diato la fisionomia marxista 
del movimento che in una par
te d'ltalia va suscitando il Par
tito Popolare, che noi faccia-
mo bene a combattere, ma 
che compie alio scopo della 
lotta proletaria una funzione 
di cui il Partito Comunista 
deve essere grato > (nuove in
terruzioni violentissime. qua e 
la si accendono colluttazioni). 
Terracini riprende spiegando 
die il «Partito Popolare ha 
la funzione di risvegliare cer-
te plaghe e strati popolari do
ve il Psi non ha potuto fin'ora 
arrivare per difficolta insor-
montabili». E' anche questo. 
come si vede, uno dei temi 
su cui si manifestano te <due 
anime » del congresso. 

Conclusione 
a sorpresa 

La conclusione della giorna
ta, comunque, e a sorpresa. 
Terracini. nel suo discorso, 
ha posto ai massimalisti un 
quesito: se accettate davvero 
i «21 punti». volete intanto 
mettere in pratica il ventune-
simo che impone di rompe
re subito con i riformisti? E 
Baratono, quando egli termi-
na di parlare. chiede la paro
la per affermare che intende 
fare applicare il 21mo pun 
to; e che chi non dichiara di 
accettare il documento dell'In-
ternazionale deve essere 
escluso dal Partito Socialista. 
Sembra un <t passo a sinistra » 
che getta nella costernazione 
i riformisti. Ma si tratta sol
tanto di un infortunio. c II 
prof. Baratono, commenta il 
Corriere della Sera, non si era 
reso conto della portata delle 
sue parole e del significato 
che assumevano nel momento 
in cui erano pronunciate... II 
colpo di scena era stato dun-
que un colpo di testa >. Bara
tono. infatti, viene subito ri-
condotto all'ordine. Nella stes
sa serata la frazione massima
lista si riunisce e approva al-
l'unanimita la definitiva stesu
ra della sua mozione che, in
form a YOrdine Nuovo. « dice 
e non dice, ammette e non 
ammette, mette d'acccrdn i 
desideri di tutti >. E*. insom
ma, c un capolavoro di abi'.ita 
curialesca ». Ormai il congres
so ha precisato la vera sostan-
za degli schieramenti e la 
scelta che si apprestano a fa
re i massimalisti. 

I quadri piu celebri 
dei piu grandi Pitlori che finora avete ammira-
to nei Musei e nelle Gallerie d' Arte, sono ora 
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