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Una nuova ristampa degli Editori Riuniti 

s f. : 

di Togliatti 
Tre volumi antologici: «Sul movimenfo operaio infernazionale», «La via italiana 
al socialismo »r «II parfifo » • Materiali di studio e di dibatfifo - II patrimonio 
politico e culfurale di una grande forza che afferma la sua funzione dirigente 

Dopo l'eccczionale diffu-
• sione di quella magistrale, 
fresca sintesi della nostra 
storia che e « II partito co-
munista italiano » (135 mila 
copie, nella speciale edizio-
ne lanciata in novembre 
per la campagna di tesse-
ramento), ecco un'altra ri
stampa di Togliatti, egual-
mente curata dagli Editori 
Riuniti per un largo pubbli-
co di militanti del PCI: i 
tre volumetti antologici 
— Sul movimento operaio 
internazionale, La via ita
liana al socialismo, II par
tito — pubblicati nel 1964, 
subito dopo la sua morte. 
Si e dunque in presenza, da 
un lato, di un forte svilup-
po — all'interno del nostro 
partito — dell'impegno di 

formazione di nuovi qua-
dri e di elevamento del li-
vello generale di prepara-
zione politica e storica, a 
dall'altro di un forte ri-
lancio dell'« eredita > to-
gliattiana. Ancora una vol-
ta, dimostriamo di essere 
un partito la cui crescita 
rappresenta anche un gran
de fatto culturale e il cui 
progresso e garantito an
che dalla capacita di risa-
lire continuamente alle ra - . 
dici della propria politica. 

Ricerca 
eontinua 

I tre volumetti che oggi 
si ripubblicano forniscono 
un'immagine corposa del
la maturazione, della pie-
na affermazione, dell'ulte-
riore evoluzione della po
litica del PCI sotto la gui-
da di Togliatti. Si parte da 
scritti del 1927-28 — im-
mediatamente successivi 
all'arresto di Gramsci e al
ia rnessa al bando del par
tito — e si giunge ai rap-
porti e agli articoli, del 
1963-64. cosi densi e sicuri 
nel ricapitolare significati 
e risultati di un lungo cam-
mino e cosi aperti, anco
ra. alia ricerca, fino all'al-
tissimo epilogo del Prome-
moria di Yalta. Direi che 
quel che colpisce e la com-
pattezza di un pensiero e 
di un'opera. la tenacia nello 
svolgere un filo e nel co-
struire una realta, la ric-
chezza delle implicazioni 
teoriche, storiche, politiche 

presenti in ogni scritto, in 
ogni momento di elabora-
zione e sviluppo della li-
nea e dell'azione del parti
to. Anche qui e la gran-
dezza di Togliatti. 

Sappiamo che diverso, 
piu complesso e il discorso 
sulla continuita di svolgi-
mento delle posizioni poli
tiche fondamentali di To
gliatti: piu complesso non 
per le naturali incertezze 
e difficolta che esse hanno 
conosciuto — a mano a ma-' 
no che si sono venute svi-
luppando — nell'arco di 
quarant'anni, ma per le 
contraddizioni che su esse 
hanno pesato, negli anni 
"30 (anzi, a partire dal '29), 
e ancora dopo, in rapporto 
alle drammatiche vicende 
deirURSS. dell'Europa e 
del mondo, alle tensioni e 
alle svolte dell'Internazio-
nale comunista. 

Su questi aspetti della 
storia di Togliatti e del PCI 
(cui gia accennava Franco 
Ferri nella sua prefazio-
ne a uno dei tre volumet
ti. Sul movimenfo operaio 
internazionale) si e comin-
ciato in questi anni a in-
dagare e a far luce e nuo
vi. preziosi elementi ver-
ranno offerti dalla immi-
nente pubblicazione del II 
Volume delle Opere di To
gliatti a cura di Ernesto 
Ragionieri, e quindi dalla 
pubblicazione dei successi
vi volumi. Ma l'esigenza di 
un'ulteriore analisi di mo-
menti e risvolti cosi diffi-
cili e oscuri, nul'a toglie 
alia constatazione dell'inti-
ma coerenza della visione 
di Togliatti. della costante 
profundita e lungimiranza 
del suo impegno. 

Dawero ridicola appare 
la sicumera di quei «teo-
rici» dei gruppetti, che 
pretendono di aver fatto i 
conti con l'eredita di To
gliatti attraverso qualche 
sommaria ricostruzione de-
nigratoria. di questo o 
quel periotlo, • di questo o 
queH'aspetto, della storia 
e della politica del PCI. Ci 
vuole altro! II patrimonio 
che Togliatti ci ha lascia-
to, si sta. in parte, scopren-
do ora. e ancora attende 
di essere esplorato fino in 
fondo. Pensiamo a recenti 
acquisizioni come quelle 
Lezioni sul fascismo (Edi
tori Riuniti. 1970). su cui 

non pud non fermare la 
propria attenzione lo stu-
dioso, serio, e il serio mi-
litante rivoluzionario. Ma 
si pud dire che una sco-
perta sia stata anche la 
recente raccolta degli edi-
toriali apparsi tra il 1962 e 
il '64, su Rinascita setti-
manale. E si sta in parte 
ricollocando ora, il contri
bute di Togliatti, nel vasto 
e complesso quadro che 
emerge dall'archivio del 
PCI e in qualche misura 
da quello dell'Internazio-
nale. 

Le nuove 
generazioni 
Mentre le ristampe di 

scritti gia noti aiutano a un 
ripensamento, spingono a 
un nuovo approfondimento, 
oltre che all'assunzione di 
un cosi cospicuo retaggio 
da parte di intere schiere 
di giovani cumunisti che 
non hanno vissuto l'epoca 
di Togliatti. 

Nell'elaborazione di To
gliatti si riflette, al livello 
piu alto, un'esperienza rea
le. nazionale e internazio
nale, che oggi trova nuovi 
sviluppi, ma senza soluzio-
ni di continuita. nell'azio-
ne del nostro Partito. II 
«rilancio» dell'opera di 
Togliatti non ha, percio, 
nulla di artificioso; corri-
sponde a un rinnovato in-
teresse di studiosi e di mi
litanti; si fonda sull'inne-
gabile dato di una perma-
nente attualita dell'inse-
gnamento del nostro gran
de compagno. Non e un mi-
to che vogliamo rilanciare; 
e non sono versioni sempli-
ficate di una complessa vi-
cenda politica, intellettuale 
e umana, quelle che oggi 
diffondiamo. Offriamo ma
teriali di studio e di vivo 
dibattito, come continuia-
mo a fare per l'opera di 
Gramsci, perche • il movi
mento operaio • possa, nel > 
succedersi delle generazio
ni. arricchire la propria 
consapevolezza di se e 
sempre piu presentarsi co
me grande forza nazionale, 
politicamente e cultural-
mente matura per dirigere 
il Paese. , 

Giorgio Napolitano 

II reprint deir«Ordine nuovo » 

^6£* 

-

II compagno Longo ha ricevuto nei giorni scorsi il compagno Bonchio. direttore degli 
Editon Riuniti. :1 quale gli ha consegnato la prima copia del "reprint" del primo quotidia-
no comunista. organo del Partito Comunista d'ltalia. «L'Ordine Nuovo». «L'Ordine Nuovo > 
usci i l 1. gennaio 1921. sotto la direzione di Antonio Gramsci. con Togliatti redattore capo 
e accompagno per due anni i l lavoro di costruzione del partito rivoluzionario della classe 
operaia. Ail'indomam deila marcia su Roma la sede torinese deU'« Online Nuovo* fu de
vastate da bande fasciste. II quotidiano continud le pubblicazioni saltuariamente sino ai 
primi mesi del 1923. L'attuale "reprint", nel formato originale. comprende quattrc volumi. 
Al compagno Longo e stata consegnata anche la prima copia della ristampa del suo volume 
< Le Brigate Intemazionali in Spagna *. illustrato con i disegni a pastello di Giandante. 

IRI 
ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1° aprile 1972 saranno rimborsabili: 

L. 1.746.400.000 nominali di 

. OBBUGAZIONI IRI 6 % 1958*1978 

.v sorteggiate nella undicesima estrazione. 

I numeric dei t itoli da rimborsare, ivi compresi 
\ quelli sorteggiati nelle •• precedent!' estrazioni' e 

ancora non presentati per il rimborso. sono elencati 
in un apposito bollettino che pud essere consultato 
dagli interessati presso le fi l ial! della Banca d'ltalia 
e dei principal! istituti di credito e che sarannviato 

, gratuitamente agli obbligazionisti che ne faranno 
. richiesta all'IRI - Ufficio Obbligazioni - Via Versi-
. l ia. 2 - 00187 Roma; nella richiesta dovra essere 
fatto esplicito riferimento alle obbligazioni di cui 

< si tratta (IRI 6 % 1958-1978) poiche per ogni pre-
' st i to obbligazionario dell'IRI soggetto ad estrazione 
J •s iste un apposito distinto bollettino. 

L'Acropoli 
in pericolo 

ATENE. 11 
Un appello per la «sal-

vezza urgente* dei monu
ment! dell'Acropoli, prima 
che sia troppo tardi, e sta
te lanciato da uno studio-
so greco. Teodoro Skuliki-
dikes nel suo Itbro « Appli-
cazioni - elettrochimiche» 
rimprovera alle autorita di 
non aver preso i prowedi-
menti adatti per il restau-
ro e la conservazione 

Egli afferma che le Inie-
zioni di cemento e le ap-
plicazioni di ferro messe 
in opera negli ultimi decen-
ni nell'Acropoli hanno pro-
vocato danni irreparabill 

II marmo poroso del 
Partenone, infatti, a con-
tatto con questi materiali 
si e corroso 

Secondo Teodoro Skull-
kidikes, oggi si dovrebbe 
intervenire in fretta con 
support! di acciaio e con 
materiali non soggettl ad 
ossidazione. 

LA DISOCCUPAZIONE INTELLETTUALE IN ITALIA 

h\ CUTTBBA DB PADRONE 
• ' • . > , , . 

La massa degli studenti universitari oggi e nel futuro prossimo: quale destino li attende? - Come una grande Indu
strie prepare i suoi quadri dirigenti - La « super-universita » privata che setaccia i giovani in cerca di lavoro - « Sele-
zionare, specializzare, licenziare e riassumere » - I modelli di efficientismo aziendale proposti oggi dall'Olivetti 

Dal nostro inviato 
IVREA, marzo. 

Dall'elefante alia gazzella, 
dal transatlantico al « je t» . 
Vale a dire: dall'Universita di 
Bari (emblematica rispetto a 
tutta l'universita italiana) al 
settore formazione della « Oli
vetti », Ivrea. A Bari ci so
no oggi 37 mila e ottocento 
iscritti (dieci anni fa erano 
poco meno della meta); alia 
« super-universita > Olivetti i 
laureati che formano Yonda 
d'urto annuale sono circa die-
cimila e quelli selezionati, nel
la media per il periodo '69-'70. 
sono stati circa duecento. Nel 
'71 — con le situazioni di 
« difficolta » economiche gene-
rali — si e scesi a una cifra 
di cento. 

L'<i Olivetti » 6 un terminale 
di quella « offerta » ecceziona-
le di mano d'opera di laurea
ti e diplomati (vedremo che 
sono parecchi anche questi 
ultimi). non tanto per la mas
sa che assorbe ma per il ti-
po di selezione che realizza. 
Scegliendo Bari come tipica 
universita stataie e la « Olivet
ti » come tipica sede di effet-
tiva selezione occupazionale ai 
veri livelli di capacita. si po
ne Golia di fronte a David: 
impedito e impacciato il pri
mo, quanto vincente il secon
do (con la sua fionda). Ma la 
collettivita che cosa ne ri-
cava? 

In cifre globali la situazio-
ne nazionale futura e assai 
preoccupante: nel 1970 gli uni
versitari iscritti erano 480 mi
la contro i 398 mila del I'anno 
precedente (senza contare i 
fuori-corso. del resto in dimi-
nuzione). Cioe il tasso di in-
cremento era passato dal 9,7 
per cento al 19,5 per cento: 
una cosa che fa pensare. o 
dovrebbe. Secondo dati pubbli
cati in un articolo dall'econo-
mista Francesco Forte e se
condo le previsioni che egli ne 
fa derivare. alia fine del pia
no quinquennale (1974-1975) ci 
saranno 800 850 mila universi
tari su una popolazione di 57 
milioni di abitanti e su una 
popolazione < specif ica > di 5 
milioni circa di giovani com
presi nella fascia fra i 19 e i 
24 anni. 

Inutile riportare, in questa 
sede, i dati che confermano 
l'ulteriore peggioramento — a 
quel punto — del rapporto fra 
docente e studenti in termini 
quantitative. Bastera dire che 
oggi questo rapporto e di un 
docente per quaranta studenti 
(diciamo c sulla carta >) men
tre dieci anni fa era di uno 
a trenta: fra cinque anni sara 
peggiorato. Tanto piu peggio-
rato perche con la spinta che 
viene. (senza avere previsto e 
provveduto, in alcun modo. in 
tempo) la qualita del « docen
te > cala, si creano nuovi set-
tori di privilegio, la massa di 
sergenti e di truppa resta nel
le stive dei concorsi di se-
rie « B >. 

La collettivita spende cosi 
due volte e sempre inutilmen-
te: la prima per mantenere 
a lungo questa gioventu in zo
na di parcheggio e la secon-
da per non utilizzarne tutte le 
capacita potenziah. sviluppan-
dole. 

II problema sta montando. 
Ai laureati vanno aggiunti gli 
eserciti di diplomati, giovani 
sfruttati prima dalla scuola di 
classe come lo saranno dopo 
dalla logica di profitto della 
classe. Oggi studenti di serie 
c B > e « C >, domani mano-
vali alia catena. 

Siamo seduti intomo al ta-
volo, C'e 1'ingegnere Beltrami. 
amministratore delegato del-
l'Olivetti. c'e il dottor Lunati 
capo del persona le. c'e il dot-
tor Savi che e dirigente nel 
settore formazione e in parti-
colare guida 1'ufficio ricerca 
personal laureato. Sesto pia
no del modemo e composto 
edificio degli uffici Olivetti di 
Ivrea: e la sede del < brain 
trust >, del trust dei cervel-
li. E' tutto come si poteva im-
maginare: silenzio ovattato. 
moquette. feltri e flanelle sul 
grigio ovunque, riproduzioni. 
c Pop Art» ai muri, squiilan-
ti arancioni e rossi qua e la. 
Ecco: questa e la «testa » di 
una azienda capitalistica che 
fa per conto suo, per via pri
vata. quello che legitlimamen-
te dovrebbe pretendere dal 
« suo * stato. Cioe la selezio
ne della gente che le serve: 
daH'operaio che qui e per for
za (data la produzione) un 
c quadro > specializzato. al di
rigente. lungo la vasta gamma 
dei tecnici. Parlo, in soslanza. 
con gli < intellettuali organi 
ci > di questa industria che 
abbiimo scelto non a caso: al 
livello della formazione inse-
gna a tutte le altre italiane. 

Insomma, se si voleva un 
esempio di super universita. 
ultra soletlrice e ' quindi non 
rozza. eccola. La Fiat, al con 
fronto, e poco diversa dalla 
universita - tipo italiana, e 
pensa soprattutto a . creare 
specialist! volta per volta, da 
licenziare o congelare nel loro 
posto - mansione quando la 
tecnologia avanza; le Industrie 
di Stato si sono modellate sul-
lo stesso criterio, cioi rhe € di 
mano d'opera, intellettuale e 

Un terminal video della Olivetti 

no, ne avanza; specializziamo 
man mano e poi licenziamo e 
riassumiamo»; la media in
dustria fa di peggio e con fur-
bizia di corte vedute assume 
laureati da retrocedere a peri-
ti, e diplomati ai quali affi-
dare lavori da manovali. 

Come fenomeno di massa 
queste ultime Industrie sono 
in prevalenza, ma certo non 
hanno niente da insegnare. 

A livello di formazione di 
quadri, la Fiat e l'universita 
di Bari si equivalgono. L*« O-
livetti » invece ha sempre vo-
luto guardare piu lontano. con 
l'ambizione che le e servita 
per avere alcune soddisfazio-
ni intemazionali e alcuni suc-

cessi nazionali. Ma natural-
mente guarda dal punto di vi
sta suo. II discorso intomo al 
tavolo. comincia proprio di 
qui. Non possono esserci am-
biguita o equivoci: i punti di 
vista non coincidono di certo. 
Quando si e detto del numero 
di « selezionati > dall*« Olivet
ti > ogni anno si e gia detto 
tutto: duecento su 74 mila di-
pendenti delPazienda nel mon
do, di cui 33 mila in Italia. 
Per i diplomati le cifre sono 
di 20 mila (compresi i « com
mercial!" ») che si presentano, 
e di 1300 selezionati nel 1969-
70. Nel 1971 si e al di sotto di 
questo bilancio. 

Meritocrazia spietata quindi. 

finalizzazione alia massima ef-
ficienza, tecnocrazia nel qua
dro di una visione di massi-
mo profitto. di « sana » gestio-
ne dell'azienda. Questo e subi
to chiaro, non abbiamo dubbi. 
ma 1'interesse dell'indagine 
qui non e la discussione pre-
giudiziale sulle ideologie, 
auanto lo studio e la com-
prensione, di c come > funzio-
na questo meccanismo preci-
so. al massimo dell'efficienza 
nel campo formativo di quadri 
' Intanto il clima non e di ca-

serma. Certo lo e alia catena, 
come lo e ovunque il clima 
di efficienza imponga la disu-
manizzazione e l'alienazione 
della produttivita capitalisti

ca. Non lo e a livello di for
mazione. che e quello che ci 
interessa oggi per capire per 
quali forche caudine dovran-
no passare i «laureati» di 
Bari e delle tante « Bari» ita
liane. Dopo la prima fase del
la organizzazione industriale 
del lavoro sotto il segno di 
Taylor, della divisione, par-
cellizzazione crescente della 
attivita di produzione, si arri-
vo alia fase considerata piu 
< utile », quella delle « relazio-
ni umane » (incentivazione in
dividuate e di gruppo, " job 
evaluation ", attivita sociali, 
ecc) , cioe il piu vieto pater-
nalismo. Certo la « Olivetti > 
di Adriano Olivetti, di « Comu-

nita > e dei sociologhi non per
se l'occasione e fu la portt-
bandiera — negli anni '50 — 
di questa linea che oggi e su-
perata. Superata ovunque, an
che se la «Olivetti & lo ha 
capito — in Italia e forse in 
Europa — per prima. 

Come vedremo nell'anaUsi 
della c Universita » che essa 
ha costruito: una trappola pe-
ricolos^ quanto ben funzionan-
te, guai cioe. se su queste 
linee sostanzialmente efficien-
tistiche dovesse veramente 
modellarsi, e fino in fondo, 
una riforma della scuola e del
la universita di Stato. Perche 
sono linee sottili, intelligenti, 
sofisticate addirittura, che 
puntano alia creazione del pri
mo tipo di « intellettuale orga-
nico > di industria (privata) 
che sia veramente tale e che 
lavorera per il profitto (priva-
to). -

Uno stato vecchio, sclerotiz-
zato dalla gestione conserva-
trice della DC, uno stato che 
tiene ormai milioni di studen
ti, diplomati e laureati nella 
condizione di declassati e umi-
liati parassiti, una struttura 
quasi feudale, deve trovare 
per rinnovarsi una via auten-
ticamente moderna, sciolta 
dagli interessi privalistici ed 
aziendali, e tesa a crea
re sbocchi creativi, autonomi 
e di partecipazione reale alia 
edificazione di una societa di
versa. Non sarebbe certo un 
successo uscire dal medioevo 
universitario italiano per sboc-
care nell'efficientismo olivet-
tiano. II matrimonio d'occa-
sione fra la «vecchia i> uni
versita e il mito rinnovato del
l'efficienza dell'azienda, appa-
rirebbe innaturale, contrario 
agli interessi popolari. 

Oggi siamo nella terza fa
se delle ipotesi culturali capi-
talistiche di organizzazione del 
lavoro industriale: si cerca 
cioe la partecipazione dialet-
tica, una certa nresenza del 
sindacato, un rapporto sciolto 
e informale, incontri tesi a 
costruire un linguaggio e 
una creativita intellettuale 
piu scorrevoli. Non caserma 
ma « universita » vera, quin
di: almeno ai piani alti dove 
si decide chi deve essere « for
mato ». 

E qui. ai termini generali, si 
ferma la prima parte del di
scorso intorno al tavolo. 

Ugo Baduel 

M Er fatto de Stalin e de Krusciov », delPAnonimo Romano 

Nella storia con saggezza 
Felicita poetica e politica di una « relazzione » in quartine dialettali, dove Mauri-
zio Ferrara e riuscito a recuperare lo spessore umano di vicende grandi e terribili 

a Dopo il Belli sembra 1m-
possibile» — scrisse il Car-
ducci nel 1886 a proposito del
la prima edizione di «Villa 
Gloria » di Cesare Pascarella. 
Sembrava impossibile al Car-
ducci, e lo disse chiaramente 
compiacendosene dalle pagine 
della a Nuova Antologia », che 
a sonetti in dialetto romane-
sco, originali» e per giunta 
tali da affidare alle parole del 
loro protagonista « nella Ionta-
nanza di 18 anni l'ardore ri-
meditato e risentito della sua 
gioventu» (il protagonista e 
un trasteverino che racconta 
agli amici come il drappello 
dei 70 che seguirono i Cairoli 
era venuti a Roma a farsi 
ammazzare dai papal ml per 
rivendicame Ftalianita), ci 
fosse qualcuno che potesse e 
sapesse scriveme ancora. 

Interessa osservare che an
che TAnonimo Romano il qua
le ha pubblicato lo scorso no
vembre 1971, manco a farlo 
apposta esattamente 18 anni 
dopo la morte di Stalin, il 
libretu> di quartine in dialetto 
romanesco mtitolato « La Re
lazzione », owero c er fatto 
de Stalin e de Krusciov» 
(Scheiwiller editore Milano), 
menta la medesima ammira-
ta considerazione carducciana 

La tradizione 
del dialetto 

A chiunque abbia qualche di-
mestichezza con la poesia in 
dialetto romanesco successiva 
a quella di Pascarella sareb
be dovuto infa'.ti sembrare 
impossibile che altri fosse p'.u 
riuscito a ricalcarne le orme 
con un testo gnomico-polltico, 
su un tema di cosi grande mo
mento. fino a Iasciar intrav-
vedere, non come posticcio ri-
flesso ma come frutto di fe-
conde letture e meditazlonl, 
l'antica, robusta matrice bel-
liana. . 

E questo sarebbe gia elo-
gio, di non poco conto a 
Maurizio Ferrara — che al
tri se • non lui e l'Anonlmo 
Romano autore della «Relaz
zione » — se non fosse da 
tributargliene prima di tutto 
un altro, e aegnatamente quel
lo di non essersi rlncoluao 

nel peraltro inimitabile mo-
dello belliano della descrizio-
ne plebea di a una ambigua 
e sospetta mediazione fra il 
relatore e il potere » (cosi ha 
scritto ad esempio Ottavio 
Cecchi su <t Rinascita s), es-
sendo riuscito a spingersi in 
ben altra direzione. 

Pare a me infatti che nul
la rimanga fra le righe o fra 
le parole ne" del « relatore », 
protagonista del poemetto. ne 
deirautore, che solo in parte 
con colui si identifies, Non 
v'e passo della « relazzione » 
(un rapporto politico tenuto 
aU'attivo d'una sezione della 
Federazione comunista roma-
na) dove non appaia del tut
to esplicito e chiaro cio che 
non questo o quel militantc 
ma tutto il partito comunista 
italiano pensa a proposito di 
ci6 che e vivo e di ci6 che 
e morto del krusciovismo. La 
conclusione della «relazzio
ne » e inequivoca: al di la 
dei limiti e degli errori com-
piuti da Krusciov come perso
na, l'evento storico del quale 
egli si trovd ad essere al cen-
tro, il XX Congresso del PCDS 
non soltanto e interamente vi-
tale ma e entrato a far par
te ineliminabile del patrimo
nio politico-teorico di princi-
pio sul quale il PCI fonda il 
suo pensiero e la sua azione. 

Certo occorre intendersi be
ne. Togliatti che pure, come 
Maurizio Ferrara ha opportu-
namente ricordato in una ta-
vola rotonda indetta sul-
l'« Espresso » sulla sua c Re
lazzione », fu il primo a par-
Iare della inevitabile presen
za di degenerazioni nella real
ta storica messa a nudo dal 
XX Congresso. ebbe a questo 
proposito una felice espressio-
nc in una nota che rimasta 
inedita per molto tempo lo 
pubblicai su « Rinascita » due 
anni fa: « Non bisogna parti
re da un qualsiasi eplsodlo 
della vita sovietica per < co-
struirci una Tetralogia, un 
Crepuscolo degli dei, con mar
cia funebre di Sigfrido, rogo di 
Romilde e crollo del WalhaJ-
la. Se no qualsiasi critica di-
venta impossibile e persino 
assurda (m) . Bisogna saper 
ridurre anche gli errori che 
hat sooperto nelle cow aorie-
tlche alle d l m i i l o n i giutte, 

umane. Allora potral forse re-
gistrare parecchi errori di piu 
di quanto non sia stato fatto » 

II fatto piu straordinario che 
nella a Relazzione » di Mauri
zio Ferrara si deve registra-
re e proprio quello di aver 
egli saputo cavare di bocca 
a un "dirigente di base (che 
sicuramente nella realta 
avrebbe tenuto il suo rapporto 
in italiano) cib che nella sua 
mente si era andato formando 
come convinzione politica di 
• dimensioni giuste, umane». 
appunto, pensando in romane
sco. In questa registrazione 
d'un cosi intimo pensiero ela-
borato da un uomo semplice 
per diventaxe veriti e diretti-
va politica aperta sta lo spe-
cifico valore poetico della 
K Relazzione ». L'insegnamen-
to belliano e quello di Pasca
rella vi si mescolano. 

Sentimenti 
e coscienza 

II livello non e certo lo stes
so. si notano anzi talvolta nel 
testo, cadute lessicali e ntmi-
che del pur fluente e imma-
ginoso discorso, ma la collo-
cazione intellettuale e lettera-
ria e del tutto •originale*. 
come il Carducci aveva detto 
dei sonetti pascarelliani di 
«Villa Gloria*. 
- Tutto ci6 e sfuggito. e non 
v'e da stupirsene, al contrad-
dittore di Maurizio Ferrara 
nella tavola rotonda pubbli-
cata dall'v Espresso ». Questi 
non ha voluto vedere altro 
nella «Relazzione» se non 
una sorta di stalinismo ca-
muffato e di ritorno, metten-
dosi perci6 nella dawero sco-
moda posizione di chi non si 
cimenta nemmeno col proble
ma di come i grandi fatti 
storici — e tanto piu il ri-
baltamento storico operato dal 
XX Congresso — si realizza-
no come coscienza politica e 
morale nell'animo degli uoml-
ni semplici attraverso la me
diazione del partito politico di 
classe. 

Nella •Relazzione* la veri-
ta senza smussarsl ne sml-
nulrsl si mescola alia pruden-
w*, alia MgftBa umana, al

ia malavoglia persino talvolta 
mal contenuta del dovere af-
fermare con spirito di autodi-
sciplina qualcosa che a livello 
dei sentimenti non e ancora 
stato interamente digerito (il 
rapporto ad esempio fra i cri-
mini, gli errori e la funzione 
storica reale avuta dalla per
sonality di Stalin). . 

«Ir che vorebbe dl — tanto 
per citare uno dei passaggi 
piu felici usati dal relatore 
nella « Relazzione * (e prova-
tevi per gustarlo di piu a im-
maginarlo come il trepidante 
soliloquio di chi si prepara a 
parlare in pubblico) — che 
cor marxismo / se spiegheno 
li fatti piu infrociati / per cui 
la granne via der Socialismof 
e una, ma un'a Mosca un'a 
Frascati. / Cio vale puro pe' 
la via eslremisia / de quer 
marxismo fatto un po' a la 
lesta I che pia la scorciatora 
de sinistra / ma favorisce i 
spostamenti a destra / („.). 
D'artra parte nun e de sacra 
scienza / I'obbrigo de mena, 
perch'anzi in pratica / si 
Marx optava pe' la prepolen-
za l nun escluse la strada de-
mocratica. / Perd se i pre-
potenti poi so' loro / che ce 
nbutteno i fascisti addosso / 
allora che voi fa Cantiamo 
in coro / Bandiera Rossa e 
via, taja ch'e rosso*. 

II « relatore » torna sempre 
dalle questioni intemazionali 
dalle quale il suo vecchio cuo-
re di militante antifascists e 
profondamente agitato * f£o-
no o cattivo che fosse Baf-
fone f mo e morto, seppellito 
pe' du' \orte / e puro a se-
guita sta dtscusione / nun lo 
fate risorge da la morte, / 
Fu vera grolia? Mbe st'ardua 
sentema / pe* me je tocca 
ar postero futuro„ / * . Di 
certo c'e perd che * Hitler lui 
lo cored a furia de botte). al
le questioni interne dell'Italia. 
Ed ogni tocco della «Relaz
zione » su questo punto capi-
tale, vale a dire della respon-
sabilita d'un partito interna-
zionalista davanti ai probleml 
nazionali del suo popolo («la 
via der Socialismo t una » ma 
cun'a Mosca un'a Frascati*) 
e di plena felicita poetica e 
politica. 

Nella c R e l a n k n e * non 6 

detto, ma non e difficile lm-
maginare in quale atmosfera 
e in quale ambiente si svol-
ga il suo finale con l'imman-
cabile invettiva plebea, que
sta si pensata e detta in dia
letto romanesco, con l'invito 
ar lavoro capillare, alia diffu-
sione dell'a Unita », all'andare 
« casa per casa». Si pub im-
maginare che come nella 
a Famijja poverella» di 
G.G. Belli qualcuno comincia 
a sbadigliare perch6 s'e fatto 
tardi, che come in certi qua
dri dipinti da Guttuso nell'in-
dimenticabile 1956 e dedicati, 
appunto, alia a Discussione 
politican il fumo delle siga-
rette s'e infittito e le voci si 
son fatte roche, che come nel 
« Teatro degli Artigianelli » di 
Umberto Saba uno degli ulti
mi compagni che hanno chfc-
sto la parola ha detto gene-
ricamente dell'idea che gli 
animi affratella, senza forse 
nemmeno aver recepito il 
dramma e la sintesi politici 
che hanno costituito il tema 
della « relazzione ». 

II discorso 
del « relatore » 

II problema sorge: fin dove 
il realismo del poemetto di 
Maurizio Ferrara e puramen-
te descrittivo e percib anche 
critico di certi momenti volu-
tamente semplicistici del di
scorso del « relatore », e fin 
dove invece l'opinione dello 
Autore si confonde e si iden-
tifica addirittura anche con 
alcuni dei piu plebei di quei 
momenti? 

La risposta e da ricercare. 
a mio awiso, in quello stesso 
icardore rimeditato e risenti
to deU'animosa sua gioventu » 
che il Carducci attribui come 
fonte « del bagliore d'una fan
tasia severa che illumina • il 
racconto* a quel concitato 
narratore garibaldino il quale 
in «Villa Gloria* di Cesare 
Pascarella rievoca fatti e mi-
sfatti dei quali egli stesso era 
stato testimone ed attore. N6 
di piu, ne" di meno. 

Antonello Trombadori 
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