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Una personalitd teorica e politico 

di primo piano di cui si torna a discutere 

Lunaciarskij 
arte e utopia 

Una nuova raccolta di scritti critic! - II significato di una esperienza arti-
stica e di una riflessione nutrite del marxismo e di altri apporti intellettuali 
nei primi decenni del 900 - II legame con Lenin - L'artista e la classe 
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La figura di Lunaciarskij 
sta uscendo completamente 
dall'ombra in cui per lun-
ghi decenni fu esiliata. An-
che in quei decenni, natural-
mente, Lunaciarskij fu un 
nome di rilievo, ma un no-
me che non aveva una base 
di realta, perche sconosciu-
ta era i'opera sua e di lui 
viveva un ricordo mitico, 
legato all'avventurosa e fa-
scinosa esperienza, anch'es-
sa allora aflatto inesplorata, 
dell'arte e della cultura so-
vietica dei primi anni ven-
ti. Poi, nella scia del « di-
sgelo», la figura di Luna
ciarskij ando acquistando 
tratti e consistenza, ma nei 
toni di una dolcigna agio-
grafia. La cosa era compren-
sibile: dopo tutto un perio-
do di rigido dominio cultu-
rale-organizzativo legato ai 
nomi di Stalin e Zhdanov 
si cercava ausilio e speran-
za in un ben diverso tipo 
di direzione politico-cultu-
rale socialista, un cui esem-
pio era offerto da Lenin e 
Lunaciarskij. 

II risultato positivo del 
nuovo interesse per questo 
ultimo fu soprattutto una 
serie di iniziative editoria-
li: dalla fondamentale pub-
blicazione dei suoi scritti 
letterari raccolti in otto to-
mi tra il 1963 e il 19G7, fi-
no al recentissimo grosso 
volume, ricco di inediti, che 
illumina i rapporti tra Luna
ciarskij e Lenin sia prima 
sia dopo la rivoluzione. Da 
questa attivita editoriale so-
no rimaste escluse alcune 
importanti opere lunaciar-
skiane, in particolare il suo 
libro Religija i socialism 
(Religione e socialismo), che 
usci in 2 volumi nei 1908-'H. 

Non sono mancati poi, 
dentro e fuori 1'Unione So-
vietica, tentativi di investi-
gare I'opera di Lunaciarskij, 
quella estetica e quella e-
ducativa soprattutto (da se-
gnalare. le monografie di 
Aleksandr Lebedev e Sheila 
Fitzpatrick), ma tuttora non 
e'e uno studio che dipani 
gli specifici strumenti e con-
tenuti della personality teo
rica e politica di Lunaciar
skij, il quale, ancora oggi, 
quando il < disgelo» 6 un 
fatto remoto e con ben piu 
profondita e complessita si 
manifestano i problemi e le 
contraddizioni reali di uno 
sviluppo culturale che si 
voglia socialista, rischia di 
essere visto come un'anima 
gentile e generosa, non pri-
va di un'intrinseca debolez-
za, in mezzo alia schiera ar-
mata e guerriera dei suoi 
compagni di partito, e la 
sua stessa politica artistico-
culturale si copre di una 
patina occultante di libera
te mecenatismo. 

Non consueta 
coerenza 

Una nuova edizione di 
scritti di Lunaciarskij sul-
la letteratura e sull'arte 
(A. Lunaciarskij, La rivo
luzione \roletaria e la cul
tura borghese, Gabriele 
Mazzotta editore, pp. 237, 
L. 3.500) permette al letto-
re italiano una piu sicura 
conoscenza del lavoro criti-
co del primo Commissario 
del popolo deiristruzione, 
ma lascia in ombra ancora 
il nucleo del pensiero Iuna-
ciarskiano. Nucleo che in-
vece conviene disoccultare 
non gia per estendere ad 
esso ridealizzazione acritica 
cui talvolta Lunaciarskij e 
sottoposto, ma per intende-
re la logica del suo svilup
po e del suo comportamen-
to, anziche limitarci a regi-
strare meriti e demeriti, 
successi ed errori, veri o 
presunti che siano. A que
sto discorso invita la stessa 
struttura intellettuale luna-
ciarskiana, la quale dimo-
stra una non consueta coe
renza, pur in una sicura ca
pacity di interna maturazio-
ne, si che i suoi piu impor
tanti scritti estetici della fi
ne degli anni venti rispetta-
no perfino la terminologia 
che Lunaciarskij coni6 alio 
inizio del secolo, quando, 
sotto l'influsso di Avenarius 
soprattutto, stese, tra 1'al-
tro, le Osnovy pozitivnoj 
estetiki (Fondamenti di una 
estetica positiva, 1904) (le 
quali, sia detto per inciso, 
quando nei 1923 furono ri-
stampate, furono donate dal-
l'autore a Lenin con la de-
dica autografa: «Al caro 
Vladimir Il'ic con profondo 
amore questo libro che, mi 
pare, un tempo egli appro-
vo »). 

L'estetica di Lunaciarskij 
ha una duplice dimensione 
biologica e culturale. L'arte, 
egli scrive, « da la possibili
ty di vivere una vita con-
centrata >, cioe di assorbire 
ill un tempo breve un'enor-

quantita di immagini, 
itimenU. idee e. diversa-

mente dalla scienza, non si 
organizza in formule gene-
rali astratte, ma produce e 
propone esperienze vissute, 
cioe atteggiamenti, colorati 
dal sentimento, verso un 
determinato tipo di eventi. 
E poiche la vita racchiude 
in se non soltanto il bello, 
ma anche il brutto, l'arte 
ha l'obbligo di comprendere 
in se anche quest'ultimo, 
senza temere di perdere il 
proprio valore estetico. 

Infatti, continua Lunaciar
skij, se essa ci fa vivere 
una vita concentrata, le e-
mozioni estetiche sorgeran-
no di per se. Ne deriva che 
non si deve esigere che l'ar
tista ci « contagi > necessa-
riamente di «sentimenti 
buoni», cioe di espliciti va-
lori etici positivi. « Noi sia-
mo inclini a pensare che 
per l'artista e meglio lascia-
re a noi i "giudizi morali", 
anche se, naturalmente, non 
pensiamo affatto che la ten-
denza rovini inevitabilmen-
te I'opera d'arte ». 

II «contagio 
di vita » 

«La cosa che piu con-
ta in un'opera d'arte e 
che essa ci contagi di vita 
in generale e risvegli amo
re e interesse per la vita 
nei senso piu ampio. Ancor 
piu lontani siamo dall'esi-
gere dall'artista a qualun-
que costo i "dolci suoni"; 
ci dia pure le dissonanze, ci 
tormenti pure, ma non del 
tormento del mal di denti, 
di un tormento uggioso, ben-
si di un dolore idealizzato ». 
Stanno in queste tesi le fon-
damenta che, ormai dopo 
la rivoluzione, Lunaciarskij 
mise alia base di un'arte ri-
voluzionaria, e non morali-
stica, un'arte in cui anche 
il < brutto » e la . < disso-
nanza > fossero elementi co-
struttivi di un'intensificazio-
ne propriamente poetica del-
l'esperienza reale, e non ma
le da evitare e ignorare. 

Della esperienza estetica 
Lunaciarskij sottolinea sem-
pre il momento di attivita, 
ed e naturale che, fin nei 
suoi primi studi, giunga a 
ricordare Schiller, che « per 
primo ha notato con chia-
rezza l'enorme significato 
del gioco ». Nell'Educazione 
estetica dell'uomo Schiller 
mediante il concetto di 
«gioco» precisa il posto 
occupato dall'arte tra vita 
immediata e vita cosciente 
e, all'interno della coscien-
za, tra conoscenza scientific 
ca e rappresentazione poe
tica. II « gioco » estetico e 
libera attivita di tutte le 
forze e attivita creative, e 
il prodotto suo non e ne 
un oggetto immediato della 
vita reale ne un puro so-
gno della facolta immagina-
tiva. Questo prodotto e det
to da Schiller « apparenza ». 

Nell'uomo artistico con-
templazione e passivita so
no superate, e si risveglia-
no le forze libere e attive, 
vincolate dal mondo quoti-
diano dei bisogni. Scrive 
Schiller: «La realta delle 
cose e opera delle cose, la 
apparenza delle cose e ope
ra dell'uomo, e un animo 
che si pasce di apparenza 
non gode gia piu di quello 
che riceve, ma di quello 
che fa ». In questa formula, 
che esalta magnificamente il 
momento attivo e non me-
ramente riproduttivo dell'ar
te, Schiller si riferisce, na
turalmente, solo all'« appa
renza estetica », che, come 
egli scrive, e distinta dalla 
verita e dalla realta, e non 
all'apparenza logica, che, 
invece, le sostituisce en-
trambe. L*« apparenza este
tica » e> appunto «gioco », 
mentre 1'altra non e che in-
ganno. 

Nella reminiscenza di que
ste idee scilleriane Luna
ciarskij definisce l'artista 
« Forganizzatore di un gio
co felice e libero », e « bel-
lezza > e la parola che « ci 
esce di bocca ogni volta che 
la nostra brama di liberta 
si sente piu soddisfatta che 
nella vita quotidiana, poi
che 1'ideale e un mondo in 
cui noi siamo assolutamen-
te liberi ». Lunaciarskij av-
verte l'ambiguita possibile 
di questa affermazione: se 
l'arte e anticipo di liberta 
e promessa di felicita in un 
mondo non libero e non fe
lice, non nasce legittima-
tnente un idealismo esteti
co, che dell'arte fa appun
to una sorta di ebbrezza at-
ta a farci obliare il mondo 
oppresso e degradato del 
presente e, con questo stes-
so, destinata a confermar-
lo? Qui Lunaciarskij distin
gue l'idealismo estetico dal
la realta dell'ideale, e dalla 
sfera deU'estetica passa a 
quella di una laica e social© 
religiosity. 

II senso della vita, egli 
dice, e «l'ampliamento del
la vita », e in questa vita 
«ampliata, approfondita e 
piena » e in cio che ad es
sa conduce sta la < bellez-
za ». Ma « finche 1'ideale e 
terribilmente lontano, e dol-
ce per un'ora vivere la vi
ta degli dei », e in questi 
voli che fanno trasmigrare 
l'anima « in tutti i ruoli del
la grande tragedia univer
sale » l'uomo lungi dal ri-
lassarsi, rinsalda e purifica 
le proprie forze. L'arte, che 
« tende a darci l'opportuni-
ta di conoscere la vita e di 
orientarci in essa », proprio 
nella sua autonomia aiuta 
l'uomo attivo, la cui religio
ne e «l'insieme dei senti
menti e delle idee che lo 
rendono compartecipe della 
vita dell'umanita e anello 
di una catena che tende 
(...) all'organismo compiu-
to, in cui vita e ragione ce-
lebrano la loro vittoria sul-
le forze elementari ». 

Tutta l'estetica lunaciar-
skiana e dominata dal pro-
blema del rapporto tra mo
mento biologico e momento 
socialo e dall'esigenza di 
salvaguardare il momento 
dell'attivita umana persona-
le e collettiva come punto 
di mediazione tra le due 
sfere. Se l'artista, il grande 
artista esprime le esperien
ze vissute di una data clas
se in una data epoca con 
particolare intensita e pie-
nezza, si puo dire, si doman-
da Lunaciarskij, che egli 
sia un puro trasmettitore 
dell'ideologia di quella clas
se? E risponde che l'artista 
non esprime passivamente 
le tendenze della sua clas
se. E a chi gli obiettava che 
chi esprime in modo «de
viate », cioe person ale, le 
tendenze di una classe «to-
tale », come il proletariate, 
non fa che esprimere il pun-
to di vista di un altro grup-
po sociale, Lunaciarskij nei 
1929, con un organico e co-
raggioso passaggio dall'este-
tica alia politica, risponde 
che cio non e inevitabile e 
che sarebbe un < semplici-
smo eccessivo» sostenere 
che < le deviazioni di de-
stra e di sinistra > nei par
tito esprimono tendenze bor-
ghesi. 

II pensiero estetico di Lu
naciarskij e percorso da una 
energia utopica, in cui la 
prospettiva etico-storica lun
gi dal farsi giustificazione 
e alibi di un ascetismo ri-
goristico e repressivo nei 
presente, accoglie ed esalta 
tutti i barlumi di liberta 
strappati gia al futuro, sia 
pure nella sfera dell'imma-
ginario, e in essi sente una 
fonte insopprimibile di e-
nergia e conforto per l'uo
mo d'azione. Molti sono i 
problemi teorici che una si
mile visione estetica trae 
seco. Noi qui si voleva rag-
giungere il cuore dell'espe-
rienza artistica lunaciar-
skiana, al quale affluisce il 
sangue di un organismo teo-
rico piu vasto nutrito di 
marxismo e di altre sostan-
ze intellettuali, si voleva in
dividual lo stimolo che 
guido Lunaciarskij nella sua 
azione politica rivoluziona-
ria e ad essa confer! un'in-
confondibile fisionomia in 
anni densi di speranze ra-
diose e di scuri destini. 

Vittorio Sfrada 

28 anni fa la feroce rappresaglia nazifascista delle Fosse Ardeatine 

BBMH u. i m m u POPUP 
A colloquio con Rosario Bentivegna e Carlo Capponi - La cittd che combatte contro I'invasore tedesco e i suoi servi 

« La Resistenza non fu terrorismo, ma guerra di popolo » - « Oggi le bombe le mettono i provocatori, seguendo una 

strada che serve solo alia reazione » - « Noi non agivamo per spirito d'awentura, ma per il dovere di liberare il paese » 

Marzo del '44, a Roma. La 
citta vive da sette mesi il 
martirio deU'occupazione na
zifascista. Ogni giorno awen-
gono arresti in massa: gli 
autocarri carichi di SS e bri-
gatisti neri bloccano strade e 
piazze, fermano - autobus e 
tram, razziano gli uomini. 
Quasi ogni notte dallo scab 
Tiburtino parte un convoglio 
ferroviario i cui vagoni so
no piombati; porta in Ger-
mania i romani rastrellati, 
verso i campi di lavoro della 
Todt e i lager (quest'ultimo 
e l'itinerario di morte per 
le migliaia di ebrei, uomini 
donne e bambini, razziati al 
Portico d'Ottavia). Davanti 
ai fornai sostano lunghe file 
di donne, per la razione di 
mezzo etto di pane a te
sta; alle 16,30 cala il copri-
fuoco; i due terzi dei locali 
pubblici (bar, osterie, cinema) 
sono chiusi. 

Oltre a quelle naziste, pul-
lulano le polizie «speciali > 
fasciste, la banda Koch alle 
pensioni Oltremare e Jaccari-
no, la banda BardiPollastrini 
a palazzo Braschi, e poi via 
Tasso, Regina Coeli, Forte 
Bravetta. La Decima Mas e 
la Muti sono acquartierate al-
l'albergo Aquila d'Oro, in una 
viuzza dietro fontana di Tre-
vi. Attraverso quell'inferno di 
torture passano 4000 patriot! 
romani. Un laconico avviso li 
gestorben era talvolta invia-
to alle famiglie che vivevano 
nell'angoscia di un loro caro 
improwisamente scomparso: 
li si avvertiva che il giorno 
tale la tale persona era dece-
duta in carcere <per collasso 
cardio-circolatorio*. o che era 
stata fucilata. Passassero al 
comando tedesco a ritirare 
quel che restava degli effetti 
personali. 

Una tradizione 
antifascista 

Roma 6 una citta che com
batte, che non concede sosta, 
nell'odio e nella lotta, all'in-
vasore nazista e ai suoi servi 
neri. E' una grande resisten
za di popolo, che affonda le 
sue radici lontano, nella tra
dizione antifascista delle bor-
gate romane negli anni venti. 
Avanguardie annate di que
sto esercito formate da tutto 
un popolo sono i gappisti, gli 
uomini delle formazioni d'as-
salto organizzate dal Partito 
comunista ancora una volta 
alia testa delle grandi masse 
lavoratrici per esprimerne le 
esigenze di liberta. d'indipen-
denza nazionale. di progresso 
sociale. c SI, la gente era con 
noi — dice Rosario Bentive
gna — il popolo ci protegge-
va, perchi non eravamo dei 
terrorisU ma i suoi soldati. 
Curava i nostri feriti, dava pi
ste false ai tedeschi quando 
ci inseguivano, degli scono-
sciuti rischiavano la pelle per 
nasconderci e salvarci. E' ac-
caduto mille volte *. 

Bentivegna oggi ha cinquan-
t'anni, fa il medico, speciali-
sta in medicina del lavoro. Era 
lui il fantomatico Paolo « stu-
dente del 3s anno di medici
na » — come si legge in un 
rapporto della banda Koch — 
che. a un segnale convenuto, 
aveva acceso la miccia della 
bomba esplosa in via Rasella. 
il 24 marzo. covitro una co-
lonna di 160 SS del battaglione 
Bozen. 

Roma 1944 - Paracadutisti tedeschi in piazza San Pietro 

€ Ricordo — dice Bentive
gna — Ferdinando Vitaliano, 
un gappista di 18 anni. Fu as-
sediato dai fascisti nello scan-
tinato di via Merulana dove 
abitava. Si fece strada a re-
volverate, in muiande perche 
dormiva quando lo sorpresero. 
Lo avrebbero preso se una 
donna, un' anziana signora, 
non lo avesse fatto entrare 
in casa sua; lo curd e il gior
no dopo ando dalla madre di 
Ferdinando a farsi dare degli 
abiti per il figlio. Capito? Nei 
nove mesi di occupazione Ro
ma & stata la citta che ha 
avuto U piu alto numero di 
azioni partigiane. Questo fu 
possibile unicamente perchi 
la gente era con noi, perche i 
romani si schierarono dalla 
nostra parte*. 

Proprio in questi giorni, 
commenta Bentivegna, e'e 
qualcuno che parla della Re
sistenza confondendola col ter
rorismo. €tion 6 cosi. La Re
sistenza non fu terrorismo, fu 
guerra di liberazione naziona
le. Le armi e le bombe non 
sono giocattoU, e varnio usate 
quando la classe operaia de
cide, politicamente, che i giu-
sto usarle. E' la lezione le-

ninista, e noi gappisti I'ap-
plicavamo ». 

Proprio per questa caratte-
ristica di massa delta Resi
stenza a Roma il comando na
zista attud. dopo via Rasella, 
la tremenda rappresaglia di 
c dieci italiani per ogni tede
sco >. Le Fosse Ardeatine 
rappresentarono l'estremo, be-
stiale tentativo 'di spezzare, 
col terrore, la schiena d'una 
intera citta. 

II ricatto 
respinto 

Fu anche per questo che 
i tedeschi non awertiro-
no prima, consumarono il 
loro crimine in segreto: non 
ci sono neppure ventiquattro 
ore tra via Rasella (ore 15.45 
del 23 marzo) e l'inizio delle 
fucilazioni alle Cave (ore 14 
del 24). E la mattina del 25 
marzo il Messaggero usciva 
dando l'annuncio sia dell'azio-
ne gappista che della rappre
saglia «la quale i gia stata 
eseguita. Esemplare giusti-
zia e fatta > scriveva il quoti-

A Roma la Rassegna internazionale elettronica, nucleare e aerospaziale 

DAL LASER ALL'ANTISCIPPO 
La lama di luce che pud forare anche i materiali piu dun - Le numerose (e costose) apparec-
chiature per impedire i furfi - Yaligette «tipo James Bond* - La tecnica applicata alle armi 

II laser rappresenta, anche 
quest'anno, la maggiore attra-
zione della «Rassegna inter
nazionale elettronica, nucleare 
e aerospaziale », apertasi Tal-
tro giomo nei palazzo dei Con-
gressi aU'Eur di Roma. Una 
rara apparecchiatura col mi-
sterioso « raggio di luce » vie-
ne presentata da una nota un-
presa italiana altamente spe-
cializzata nelle apparecchJaut
re elettroniche e scientifiche. 
«Questo laser — spiegano 1 
tecnici — e unico nei suo ge-
nere in Europa. per caratte-
ristiche e prestazioni». Il fflo 
sottilissimo di luce verde, che 
ad intervalli regolart colpisce 
una tavoletta di compensato 
aprendovi in pochi secon-
di un • forellino minusco-
lo. viene emesso da un nuovo 
elemento delle cosiddette «ter-
re rare », il neodimio. 

Per il momento. questo laser 
ha scopi sperimentali, ma 1 
tecnici pensano di impiegarlo 
soprattutto per la misura di 
distanae con estrema. preci-
sione, Nei raggio di un cente-
simo di secondo. 11 fascio di 
luce verde puo permetterct 
di sUbilire la distanza fra 11 
punto di partenza e un rt-

flettore a prisma, collocate 
nei punto terminate. Ma 11 
laser pub avere anche altrl 
numerosissimi impieghi. E* 
possibile, ad esempio, prati-
care microforature anche nei 
materiali piu duri e nelle pie-
tre prezicee. 

Le altre cunosita della ras
segna elettronica romana sono 
rappresentate dalle numerose 
(e costose) apparecchlature 
antifurto; antiscippo. Tenuto 
conto che la mala si organiz
za sempre piu, si cerca di tro-
vare la sicurezza utilizzando 
Telettronica. I piu complicati 
congegni di allarme, che scat-
tano al minimo segno non 
programmato, vengono pro-
pagandaU da graziose hostess, 
come se fossero surgelati o 
dadi per il brodo. Una vali-
getta tipo James Bond emet-
te un sibik) acuto ed ema-
na una nuvola rossa appena 
qualcuno tenta di strappar-
la di mano al proprietario. 

A fianco di queste curiosi-
ta troviamo poi gli ultiml ri-
trovati nei settore dei calcola-
tori (una estrazlone di rmdloe 
si pub avere in un milleslmo 
di secondo), delle trasmlsslo-
nl, delle atxumenUalora 41 

bordo degli aerei e delle cen-
trail elettricbe (viene presen-
tato il modello di un com-
plesso che sorgera alle porte 
di Roma). Nei campo aero
spaziale e presente il model
lo di satellite italiano « Sirio ». 

In sintesi gli elementi che 
caratterlzzano la diclannoreai-
ma « Rassegna internazionale 
elettronica. nucleare e aero
spaziale* sono questi: oltre 
400 esposltori italiani e stra-
nleri, an'area esposittva di 27 
mila metri quadrati, tre conre-
gni intemazionali il prmci-
pale dei quali sara senza 
dubbio quello riservati alia 
ecologia e all'impiego del-
Telettronica per preservare 
la natura. 

Ma come ogni anno, la Ras
segna romana ha anche un 
volto militare. Le Forze ar-
mate Italiane (Esercito, Mari
na e Aviasdone) sono presentl 
con una serie di impianti elet 
tronlcl dl punteria, missili, mo
dem di navi e di aerei. di cen
tral! dl caricamento del pTo-
Jettlli, stazioni trasmlttenU da 
campo, Impianti radar ecc 
Tutti 1 magglOTi rltrovaU del-
rekttronlc* venflono knptegaU 

per rendere sempre piu fan-
tascientiftche le arm! di offe-
sa e di difesa. Un modello 
della « Vittorio Venetos, una 
delle navi piu modeme della 
Manna italiana. completamen
te telecomandato, dimostra co
me i cannoni siano ormai del 
tutto scomparsi dalle plance. 
n missile ha preso H loro 
posto. 

Di fronte a tanta precision^ 
di strumenti, una figura pate-
tica la fa un modello di maia-
le che gli italiani impiegarono 
nell'ultima guerra. H c siluro » 
coroandato daH'uomo e un 
classico esempio di come il 
fascismo coinvolse il nostro 
paese, del tutto impieparato 
e senxa armi, nei conflitto 
scatenato da Hitler.Mentre gli 
inglesi e gli americani gia co-
noscevano il radar e gia im-
piegavano akuni degli stru
menti elettronlci presentatl al-
I'Eur, i comandi fascisti pen-
savano di fronteggiare la tec
nica con i maialL 

La rassegna romana restera 
aperta ftno al 3 aprile. 

t. & 

diano diretto dal traditore 
Spampanato. 

Ma Roma non si piegd. non 
accettd il ricatto della paura, 
Continuo la sua lotta. prose-
gui la guerra di popolo di cui 
i gappisti erano le avanguar
die armate. E gia aU'inizio 
deU'aprile il comando tedesco 
della piazza di Roma era co-
stretto a riconoscere il falli-
mento dell'operazione terro
re: pubblicd un comunicato 
nei quale si dichiarava che. 
da quel momento, avrebbe rr 
spettato rigorosamente il ca-
rattere di « citta aperta > del
la capitale. Fu una grande 
vittoria, politica e militare. 
della Resistenza romana; per
che sventd il piano che i te
deschi avevano perseguito sin 
dal 9 settembre '43 di trasfor-
mare Roma in un centro di 
comandi e di riposo per le 
truppe, in un nodo stradale 
per il fronte. A Kesselring 
serviva un centro logistico. al
le spalle della linea Gustav; 
aveva bisogno di una citta 
tranquilla. T romani dissero 
no. 

Bentivegna e romano, e na-
to in via Tacito, nei cuore del 
vecchio quartiere Prati. Ri-
corda i compagni (csot chi fu 
Vartificiere della bomba di via 
Rasella, insieme a me e alia 
Carlo? Giulio Cortini, che 
adesso & professore di fisica 
aU'Universitd di NapoU >); 
narra di quando. dopo la li
berazione di Roma, continuo 
la lotta in Jugoslavia, dove 
fu mandato dal Partito a com-
battere con la Brigata Gari
baldi operante in Montenegro 
e formata dai fanti delle divi
sion!' Taurinense e Venezia. 

La Carla che ogni tanto no-
mina (la ragazza dell'hnper-
meabile di via Rasella. la leg-
gendaria gappista alia quale 
tedeschi e fascisti davano la 
caccia giorno e notte) e Car-
la Capponi, medaglia d'oro 
della Resistenza. « Con le ar
mi in pugno, prima fra i pri
mi, partecipava a decine di 
azioni distinguendosi in modo 
superbo per fredda dedsione 
contro l'awersario e per spi
rito di sacrificio verso i com
pagni in pericolo, dice, tra 
1'altro, la motivazione della 
sua alta ricompensa al valor 
militare. Carla Capponi mi da 
appuntamento sul piazzaie 
delle Fosse Ardeatine; tra po-
co dovra partecipare ad una 
manifestazione, li alle Cave. 
in cui lei — insieme al dc 
Galloni e al socialista Palle-
schi — e uno degli oratori. 

Aveva vent'anni quel gior
no di via Rasella. La prima 
cosa che fa e mostrarmi il 

giornale. I'Unita, aperto alia 
pagina con gli articoli sulla 
vicenda Feltrinelli. Mi pcrla 
velocemente, sembra liberarsi 
di qualcosa che le esplode 
dentro: *Penso a questi gio-
vani che si dicono di sinistra, 
si, gli extraparlamentari, e 
che parlano sempre di vior 
lenza, di rivoluzione, di bom
be molotov. Credono di ri-
calcare la Resistenza armata, 
sono convinti di essere t soli 
rivoluzionari del nostro Pae
se. Ma no, non i cosi. E al
lora io mi trovo a confronta-
re le azioni che compivamo 
noi e le molotov che lanciano 
i gruppettu Allora era il po
polo che metteva le bombe, 
qui le bombe le mettono i 
provocatori. Io una volta so
no rimasta ferma piu di 
un'ora, in via Claudia, per 

Si assegna 
oggi 

il Premio 
Scandicci 

La proclamazione dei 
vincifori del premio par 
un saggio « una tesi di 
laurea sulla resistenza al 
fascismo della popolazio-
ne di Scandicci, avra luo-
ge questa sera a Rrente 
(ere 21, al cinema Manzo-
ni). Si conclude cosi un an
no di manifesfazioni e di 
studi promosso dal comita
te unlfario per le celebra-
zioni del 50° anniversario 
della sollevazione popolare 
dl Scandicci. 

La prolusion* alia ceri-
monia di oggi sara tenuta 
da Enzo Enriques Agnolet-
t i , del Consiglio regional* 
della Resistenza e membro 
della giuria. Gli altri menv 
bri della comtnlssione che 
ha selezlonato I lavori per* 
venuti sono don Angeli, 
r*arv. Artom, II prof. Fran-
covkh, Giovanni Lombar
ds Gfuliano Procacci, Er
nesto Ragionieri, Paolo 
Soriano, H prof. Vhrarelli, 
r*aw. Zoli e Orazio Barbie-
r l , sindaco di Scandkci. La 
commissione ha espresso 
I'auguri* che questa sia 
foccasione per un concerso 
annuo permanente, che rl-
cordi o valorlni l« lotto 
centro II fesclsmo e per la 
affermazione della uomo-
crazla. 

metiere un bomba a un de-
posito di benzina: mi hanno 
notata, mi hanno segnalata, 
stavano per arrestarmi ma io 
ho aspettato, perche stavano 
uscendo i bambini da una 
scuola e non potevo rischiare 
di coinvolgerli. Noi agivamo 
per colpire I'invasore stranie-
ro e i suoi servi: contro qua
le nemico lanciano adesso le 
bombe? L'unico risultato che 
ottengono e la provocazione 
contro i lavoratori. La clas
se operaia era con noi: sai 
chi prepare la cassetta mefal-
lica per la bomba di via Ra
sella? Gli operai delle offli
ne della Romana Gas; ci pre-
paravano anche gli spezzoni 
di tubo per le granate a ma
no. Ecco, questo era uno dei 
legami con la classe operaia 
che noi avevamo. Noi erava
mo il popolo in armi, e il 
popolo era solidale con noi 
perche era solidale con se 
stesso. In queste tombe delle 
Ardeatine e'e il popolo: ca-
salinghe, operai, professori, 
commerciantt, studenti, solda
ti, impiegate. 

La lotta 
delle masse 

Si pud dire che oggi que
sti gruppetti hanno il popolo 
con loro? Ma no! Oggi, quan
do i gruppetti fanno le ma-
nifestazioni la gente chiude i 
negozi, ha paura: sfasciare 
vetrine, bruciare la macchi-
netta del piccolo commercian-
te e solo vandalismo. Cosa 
ben diversa dalle foiti, civili 
manifestazioni dei comunisti 
contro la legge truffa, il Fatto 
Atlantico, la guerra del Viet
nam. Oggi la provocazione & 
chiara: indebolire la lotta 
delle masse, colpire le orga-
nizzazioni dei lavoratori. A 
questo si prestano i gruppet
ti. E il fatto che sono isolati 
dalla classe operaia dnvrebbe 
farli riflettere. E poi parlano 
di coraggio! Ma il coraggio e 
legato al significato dell'atto 
che compi, al rischio che cor-
ri. Per noi, allora, e'era la 
pena di morte. Non avevamo 
paura, ci sentivamo Vesercito 
del popolo non d'mamitardi 
folli. Non agivamo per spiri
to d'awentura. ma per disci-
plina e per dovere, che era 
quello di libsrare il nostro 
paese ». 

Carla Capponi guarda verso 
1'ingresso delle Cave. Pochi 
meglio di lei — la gappista 
medaglia d'oro — possono 
parlare con cognizione di cau
sa di coraggio, di armi. di 
disciplina rivoluzionaria. «Ee-
co. Non ci siamo mai sentiti 
dei terroristi, ma partigiani. 
Tutta qua la differenza. Pen-
so che occorre, adesso, fare 
il massimo sforzo per aiuta-
re questi giovani che si di
cono della c sinistra di clas
se* a comprendere la peri-
colosita e I'inufilitd della stra
da che stanno percorrendo: 
pericolosa e inutile proprio 
per la classe operaia, solo in 
nome della quale si fa la ri
voluzione. E' una strada, la 
loro, che serve solo alle de
sire, alia reazione*. 

Quando il Partito ci diede 
il nome GAP, qualcuno di 
noi — ricorda Carla Capponi 
— chiese che c gruppi di azio
ne patriottica* venisse cam: 

biato in «gruppi di azione par-
tigiana *. c Era una forma di 
settarismo. Quel patriottica ci 
sembrava nazionalismo, vole-
vamo una definizione piu di 
classe, piu rivoluzionaria. Pe-
rd ci convincemmo: la nostra 
era una guerra di liberazione 
nazionale, e la combattevano 
tutti. Era una riaffermazio-
zione del vero patriottismo, 
dell' unita popolare. Anche 
questo mi pare possa render 
Video della provocazione por-
tata aoanti, oggi, da chi si 
cela dietro la gloriosa sigla 
dei GAP facendone una set-
ta segreta e terroristica *. 

Insieme a Carla entro nei 
sacrario delle Fosse. E' ri-
masto un incubo di tufo nero, 
di silenzio, di umido gelo no-
nostante le lampade, le siste-
mazioni murarie. i fiori. Sotto 
al gigantesco monolite sono 
allineate le 335 bare di pie-
tra. La prima reca inciso so-
pra: c Questo sarcofago / non 
racchiude / alcuna spoglia 
mortale / e vuoto / ma si al-
linea primo / in quelli dei 
martiri / delle Fosse Ardeati
ne / simbolo e ricordo / del 
comune sacrificio di quanti / 
volontari del rischio e della 
morte / caddero a decine di 
migliaia / per riscattare la 
patria / nella giustizia suprt-
ma / di liberi umani ordina-
menti>. 

Cesare De Simone 
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