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Finalmente I'edizione italiana dei « Sdtte saggi : 

di interpretazione della realta peruviana » 
f - • t 

II marxismo 
di Mariategui 

Un'opera fondamentale del pensiero rivoluzionario latino-americano - II 
rapporto con Gobetti, Gramsci, Croce - La chiave del problema indigent): 
« Noi non ci accontentiamo di rivendicare il diritto dell'indio alia educa-
zione, alia cultura, al progresso, all'amore e al cielo. Cominciamo col 

rivendicare categoricamente il suo diritto alia terra» 

II nomc di Joje Carlos 
Mariategui incominci6 a 
circolare da noi fuori della 
ristretta cerehia degli spe-
cialisti, resa ancora piu esi-
gua dall'orientamento pre-
valentemente lctterario del 
nostro amcricanismo, soltan-
to alcuni anni orsono, ac-
compagnato dalla definizio-
ne, forse non del tutto ap-
propriata, di * primo marxi-
sta d'America ». II fatto che 
egli avesse trascorso in Ita
lia anni decisivi, tanto per 
il paese quanta per la sua 
formazione, quali furono 
quelli dal 1919 al 1922, al-
lacciandovi rapporli con i 
maggiori intellettuali del 
tempo — conobbe Croce, 
Nitti, Prezzolini, Papini, 
Gramsci, Terracini e in par-
ticolare Gobetti, assunto 
quasi a modello di forma
zione intellettuale e di con-
dotta morale e politica — 
contribul indubbiamente a 
suscitare curiosita, interes-
se, attesa. 

Lungamente deluse, esse 
vengono parzialmente sod-
disfatte oggi. con la pub-
blicazione, preceduta da 
un'ampia e stimolante in-
troduzione di Robert Paris 
— che gia ne aveva curato, 
nel 1968. 1'edizione francese 
edita da Masoero — dei 
Sette saggi nulla realta pe
ruviana. (Einaudi, pp. 446, 
L. 3.500), 

Nato nel 1894, Mariategui 
appartonne a quel nucleo 
numeroso e agguerrito di 
intellettuali peruviani — ba-
sti qui citare Valdelomar, 
Vallejo, Cesar Falcon, Xa-
vier Abril — gia attivi tut-
ti, in forma creativa. attor-
no alia prima decade del 
secolo, nel clima politico e 
morale di aspra polemica e 
di reazione non sempre cali-
brata, succeduto alia pro-
fonda depressione provoca-
ta dalla sfortunata conclu-
sione. nel 1881 della guerra 
col Cile, 

Dopo un periodo giovani-
le, nel quale sembro preva-
lere in hit l'inclinazione per 
la letteratura e un decaden-
tismo estetizzante di ispira-
z i o n e fondamentalmente 
francese, non sen7a influen-
ze dannunzianc, finl per af-
fermarsi in Mariategui una 
forte tendenza populista, 
un diffuso laicismo e una 
sointa sempre piu decisa a 
riconsiderare criticamente 
il presente e il passato del 
paese. 

Nel 1918, a 24 anni, fonda 
con alcuni amici la rivista 
« Nuestra cpoca », di «o-
ricntamento socialista > e 
partecipa alia fondazione di 
un comitato di propaganda 
socialista. L'anno successivo, 
gpinto anche da quel gran-
de moto continentale che 
fu il movimento per la Ri-
forma Universitaria nato a 
Cordoba (Argentina), inten-
sifica la sua azione politica 
e subito dopo, sotto la pre-
testuosa nomina a « propa-
gandista del Peru all'este-
ro », e costretto ad abban-
donare il paese. 

Dopo un breve soggiorno 
a Parigi, si stabiliscc a Ro
ma da dove incomincia a 
Inviare a El Tiempo la Iun-
ga serie delle sue lettere 
dall'Italia. Nel gennaio del 
1921 assiste a Livorno alia 
nascita del Parti to Comuni-
sta d l ta l ia ; l 'anno successi
vo. sposato ormai a un'ita-
liana. e dopo la nascita del 
primo fielio. si reca in Fran-
cia. da 11 in Germania, Au-
itria. Ungheria e Cecoslo-
vacchia, per fare infine ri-
torno in Peru nel m a n o del 
1923. 

Anni cruciali 
Inizia da quel momenta 

la fasc piu intensa delta sua 
attivita di pensatore e di 
icri t tore politico, di propa-
gandista, di uomo d'azione, 
quclla che ne scuotcra pro-
fondamente la fibra (mori-
ra nel 1930, a .soli 36 anni), 
durante la quale dara tutti 
1 suoi frutti la non breve 
esperienza italiana e euro-
pea. 

Del suo soggiorno italia
no dira argutamente: • Ho 
vissuto in Italia due anni 
e ne ho sposato una donna 
e alcttne idee». In effetti, 
se alia base della sua ri 
nuncia alia Francia vi sono 
precise ragioni climatiche e 
se l'evidente marginalita ri-
spetto al piu generale pro-
cesso europeo gli victa di 
prendcre in considerazionc 
la Spagna, alia preferenza 
accordata all'Italia non e 
ccrtamcntc esiraneo. come 
il Paris osserva. il prcstigio 
di cui godevano nel Peru la 
sua storia e la sua lettcra 
tura e anche. ci sembra, una 
reazione diffusa, anche se 
nella pratica non sempre 
coerente, nei confronti del-
I t mctropoli tradizionali, 
• M i l e che Vallejo chiamera 

sprcgiativamento Bisanzio. 
Mariategui individucra pro
prio ncll'Italia, come scrive 
il Paris, il paese in cui « la 
lotta di classe raggiunse il 
livcllo piu alto e l'elabora-
zione teorica le . forme piu 
compiute ». 

E tuttavia, ad evitare il 
ripetcrsi deU'equivoco che 
fece cosi a lungo vclo alia 
scoperta di un Gramsci piu 
autentico e intcro, e da ri-
tenere che una valutazione 
priva di schemi e di remo-
re degli anni fra il 1916 e 
il 1919 consentirebbe di in
d i v i d u a l in Mariategui la 
presenza, tendenzialmente 
definita, di quel nucleo di 
idee e di passione che egli 
doveva sempre piit arricchire 
o chiarire a se stesso, nelle 
condizioni particolarmente 
favorevoli nelle quali dove
va svolgersi il suo soggior
no europeo e italiano. Non 
va dimenticato infatti che 
proprio in quegli anni cru
ciali egli ebbe la ventura 
di assistere alia nascita 
pressoche contemporanea 
del movimento piit conse-
guentemente reazionario del 
nostro tempo, il fascismo, e 
a quella del partito rivolu
zionario, che era destinato 
a combatterlo e a sconfig-
gerlo 

II melodo 
Dalla testimonianza e dal

la riflessione su questi due 
fattori decisivi della nostra 
cpoca, e in un ambiente che 
per giunta conteneya, sia 
pure a un livello di matu-
razione di gran lunga supe-
riore, precisi elementi di af-
finita con la realta del suo 
paese, Mariategui ricavo la 
possibilita di costruire quel 
metodo di interpretazione 
della realta peruviana che 
fa dei Sette saggi un'opera 
di vitalita permanente, stru-
mento indispensabile per la 
comprensione del passato 
e del presente del continen-
te latino-americano. 

Pubblicati nel 1928, essi 
risultano, come lo stesso 
Mariategui avvertiva, dalla 
« organizzazione » di nume-
rosi scritti gia apparsi su 
« Mundial > e, a partire dal 
settembre 1926, su « Amau-
t a » , la rivista da lui fon-
data. Se al loro autore non 
sembravano costituire una 
opera organica. cio si deve 
probabilmente alia consape-
volezza che egli nutriva vi-
vissima deU'estrema com-
plessita dei problemi che 
aveva affrontato con neces-
saria brevita e della quale 
ci pare di cogliere una trac-
cia anche nel titolo origi-
nale — Sette saggi di inter
pretazione della realta pe
ruviana, impropriamente ab-
breviato in Sette saggi sul-
la realta peruviana, nella 
edizione italiana — da! qua
le mi sembra trasparire la 
volonta di rafforzare il si-
gnificato di « tentativo » o 
anche di < approssimazio-
ne » che la parola « ensayo » 
conserva piu in spagnolo 
che in italiano. 

Grande merito di questi 
scritti e la loro capacita to-
talizzante, cioe la loro ca
pacita di darci una visione 
intera. piu che unitaria, del
la realta di un paese la cui 
riduzione all'unita, sia det-
to di passata, oltre che e-
stremamente ardua potreb-
be risultare anche inutile. 
La stessa natura fisica del 
Peru sembrerebhe opporvi-
si. e suggerire piuttosto 
lino schema articolato di 
interpretazione che tenga 
conto di t re distinte realta: 
la costa, la sierra e la sel-
va, con le formazioni econo-
miche e sociali e con le ca-
ratteristiche etnichc proprie 
di ciascuna. 

Al centro della realta geo-
grafica come in quella etni-
ca, sociale e economica, il 
Pent andino. coi suoi milio-
ni di indios espropriati del
le loro tcrre fin dalla Con-
quista, emarginati dalla vi
ta della nazione. della qua
le dovrebbero essere la spi
na dorsale, insicme alle 
frange crescenti dei mcticci, 
i chnlos, anch'essi vittime 
di una marginalizzazione 
consapevolc e spictata. 

Collocando il problema 
dell'indio al centro dei suoi 
Saggi Mariategui opera una 
autentica rivoluzione coper-
nicana che segna la sua de-
finitiva rottura con la tra-
dizione « indigenista •» delle 
classi dominanti. rompe con 
la sociologia positivista, im-
personala da Garcia Calde-
ron e, finalmente. anche col 
soeialismo ufficiale, per af-
fermare che • tulte le tesi 
sul problema indigeno che 
lo ignorino o lo cludano co
me problema economico e 
sociale, sono altrcttanti e-
sercizi tcorici — a volte so
lo verbalt — condannati al 
piu assoluto discredito» e 

| che « la questione indigena 
ha origine nel regime di 
propricta della terra ». Nel 
terzo saggio, dedicato al 
problema della terra, afFer-
mera: «Noi non ci accon
tentiamo di rivendicare il 
diritto dell'indio all'educa-
zione, alia cultura, al pro
gresso, all'amore e al cielo. 
Cominciamo col rivendicare 
categoricamente il suo di
ritto alia terra ». 

Se il problema indio « af-
fonda le sue radici nel pro
blema agrario», in ovvio 
che esso si presenta, in pri
mo luogo come il problema 
prioritario della liquidazio-
ne del feudalismo. E poiche 
non vi 6 mai stata nel Peru 
una borghesia capace di 
realiz7arla e che la soluzio-
no liberale del problema a-
grario, consistento nello 
spezzettamento della terra, 
in vista della formazione di 
una diffusa piccola propric
ta, 5 fuori tempo, non re-
sta che la soluzione socia
lista, « Tunica possibile ». 

Nel programma del Par
tito socialista peruviano, co-
stituito sotto la direzione di 
Mariategui nell'ottobre del 
1928, si legge: «II soeiali
smo trova tanto nel sussi-
stere delle comunita quan
ta nelle grandi aziende 
agricole gli elementi per 
una soluzione socialista del
la questione agraria ». L'e-
lemento piit notevole e qui 
indubbiamente l'accenno al
le comunita indigene o avl-
lu, ancora esislenti nella 
sierra, residui di quel co-
munismo pratico sopravvis-
suto alia distruzione della 
economia incaica, sul quale 
Mariategui fonda la sua cer-
tezza che «una volta che 
l'indio abbia fatta sua l'idea 
socialista, la servira con 
una disciplina, una tenacia 
e una forza nella quale po-
chi proletari di altri paesi 
potranno superarlo ». 

Non e questa la sede per 
esaminare la componente 
utopistica e i residui di po-
pulismo che permangono 
neH'indigenismo di Maria
tegui. e neppure le residue 
coincidenze col programma 
dell'APRA di Haya de la 
Torre, o la natura di classe 
del Partito socialista e le 
resistenze di Mariategui a 
fame un partito comunista 
secondo lo schema suggeri-
togli dall'Internazionale; o 
le polemiche alle quali que
sti e altri aspetti del pen
siero e dell'azione di Maria
tegui diedero luogo e che 
neanche oggi possono dirsi 
del tutto superate sia a li
vello teorico che nella 
prassi. 

L'internazionalismo 
Vale qui la pena di sotto-

lineare il carattcre di « cri-
tica socialista dei problemi 
e della storia del Peru » del 
suo metodo, che gli consen-
tl di porre al centro del suo 
lavoro di teorico e di mili-
tante della rivoluzione lati-
no-americana il problema 
delle masse indie e quello 
della terra, e di dare qual-
cosa di piu di un «contri
bute alia creazione del so
eialismo peruviano », come 
egli modestamente preten-
deva. Cio non sarebbe sta-
to possibile senza quella 
profonda assimilazione del 
marxismo che gli permise 
di liberarsi di talune «illu-
sioni » sta Ictterarie che po-
litiche e di averc una visio
ne dialettica e materialisti-
ca del passato e del presen
te della realta peruviana, 
che seppe esprimere con 
una sagacia, una lucidita c 
un rigore che lo rendono 
cosi prossimo, persino nel
lo stile, esentc da retoriche 
e da barocchismi piu o me-
no tropicali. ai suoi ricono-
sciuti maestri italiani. 

Profondamente intcrnazio-
nalista, era pienamente con-
sapevole che « la rivoluzio
ne latino-americana sara ne 
piu ne mono che una tap-
pa, una fase della rivohmo-
ne mondialc > e della natu
ra oggettivamentc mondiale 
della lotta contro rimperia-
Iismo. D'altronde, non ave
va scritto su « Amauta >: 
« ...considereremo sempre il 
Peru all'interno del pano
rama mondiale. Questa ri
vista Icghcra gli uomini 
nuovi del Pent dapprima agli 
altri popoli d'America, e in 
seguito agli altri popoli del 
mondo»? A distanza di ol
tre quarant'anni quel pro 
gramma manticno intatta 
tutta la sua suggestione. 
ma va detto che e tra i me-
riti piu alti del pensiero e 
dcll'a7ione di Mariategui se 
nel continentc si sono fatti 
passi gigantcschi sul tcrre-
no delta consapcvolezza del 
carattere specifico e autono-
mo della rivoluzione latino-
americana. 

Ignazio Delogu 

La citta che riceve oggi la medaglia d'oro per il suo contributo alia lotta di Liberazione 

Sesto operaia contro I fascismo 

SESTO SAN GIOVANNI, 15 
La medaglia d'oro al valor 

militare per il contributo da
ta da Sesto San Giovanni alia 
lotta di Liberazione (che ver-
ra consegnata domani, alle 
16,30 con una cerimonia in 
piazza del Lavoro, dove par-
leranno il sindaco Liberato 
Biagi e il presidente del Con-
siglio Andreotti) e prima di 
tutto un meritato seppur tar-
divo riconoscimento del va-
lore deterrninante della lotta 
della classe operaia sestese ed 
italiana nella sconfitta del fa
scismo e del nazismo. Una 
lotta che e iniziata col sorge-
re stesso del fascismo. senza 
attendere la vigilia della vitto-
ria e gli applausi delle sfilate 
per scendere in campo. Una 
classe operaia che ha saputo 
affrontare il fascismo negli 
anni bui quando sembrava in-
vincibile. battere gli attendi-
smi. mgagg:are la lotta. 

Fin dai primi anni i tenta-
tivi dei comunisti sestesi fu
rono quelli di fare diventare 
la lotta al fascismo una lotta 
di massa e quindi di organiz-
zarsi nelle fabbriche e nei 
quartieri per conquistare a 
questa battaglia tutti i lavora-
tori. tutte le masse popolari. 
Nelle fabbriche (fabbriche co
me la Breda, la Falk. la Er-
cole Marelli, la Magnet! Marel-
li) nonostante la dura sor-
veglianza fascista. trova il suo 
terreno piit fertile il recluta-
mento e la propaganda contro 
il regime. Ma la lotta della 
fabbrica trova un'eco imme-
diata. quasi automatica. nei 
quartieri. e gli operai, comu
nisti in testa, trovano mille 
modi per far sentire nono
stante tutto e contro tutto la 
propria voce. 

Gli operai diventano gior-
nalisti. tipografi. dilfusori e 
nel 1927 un gruppo di comu
nisti stampa alia macchia 
un giornaletta. «II Risve-
glio» che esce per tutto il 
1928. tutto il 1929 e per buo-
na parte del 1930. sfida con-
tinua aU'apparato oppressi-
vo dello stato mussoliniano. 
Lo redigono Giulio Casiraghi. 
operaio della Ercole Marelli. 
Libero Baldanza. operaio del
la Breda, e qualche altro. La 
stampa avviene alia macchia 
con un vecchio ciclostile a spi-
rito spostato di tanto in tan-

La sfida dei lavoratori al regime 
fin dagli anni in cui sembrava 
invincibile - I giornali della 
clandestinita e le condanne 
dei tribunali - L'azione 
dei comunisti nelle fabbriche 
Gli scioperi del '43 - La prima 
manifestazione di massa 
nelPEuropa occupata dai tedeschi 
La memorabile risposta 
degli operai della Falck 
agli agiizzini nazisti 

to da una casa all'altra, da 
un cascinotto all'altro. In 
quelle quattro pagine i comu
nisti parlano delle condizioni 
di vita dei lavoratori, della 
necessita della lotta antifasci-
sta. costruiscono tra i lavora
tori cui giunge il giornale la 
convinzione e la speranza che 
il fascismo sara battuto. 

Nel 1930 pero il gruppo ca
de nelle mani della polizia. 
una cinquantina di comunisti 
e simpatizzanti vengono arre-
stati, 25 vengono processati 
e condannati complessivamen-
te a 120 anni di carcere. II 
fascismo pensa di avere stron-
cata la voce de o II Risve-
glio» e distrutto per lun
go tempo a Sesto la possibi
lita di una organizzazione an-
tifascista; ma poche settima-
ne dopo gli arresti. la Bre
da e invasa da un altro fo-
glio di quattro pagine. a La 
Riscossan che porta un sotto-
titolo. «Organo della cellula 
giovanile dei comunisti della 
Breda ». 

II regime colpirk altri com-
pagni, altri lavoratori antifa-
scisti, prima distribuendo de-
cine di anni di carcere. poi, 
con la guerra, uccidendo e 
deportando centinaia di ope
rai e cittadini. Ma la forza 
di questa battaglia fu nella 
capacita di essere una lotta 
in ogni momenta di massa. 
anche davanti ai pericoli piu 
tragici. Come durante i gran

di scioperi del '43. che die
dero. nel marzo, una possen-
te spallata al barcollante regi
me mussoliniano e che furo 
no, nel diccmbre, !a prima 
grande manifestazione di 
massa e di lotta in Europa 
sotto la dominazione nazista 
Sciopero compatto di migliaia 
dl lavoratori in marzo. scio
pero ancora piu compatto 
e drammatico in dicembre, 
quando il freddo. la fame e 
i tedeschi costituivano ad 
ogni momenta certezza di sof-
ferenze e minaccia di morte. 

Dopo una settimana dl du-
ro sciopero i tedeschi ed i 
padroni decisero di tentare 
il tutto per tutto per rom-
pere il fronte della agitazio-
ne. In una mattina di fred-
da nebbia. quasi diecimila ope 
rai della Falk furono raduna-
ti suH'enorme piazzale dello 
stabilimento « Unione». Poco 
dopo dalla coltre di nebbia 
sbucarono alcuni carri arma-
ti ed una automobile sulla 
quale era il brigadenfuehrer 
Zimmermann. a esperto» in 
problemi di lavoro secondo i 
nazisti. rlcco della esperienza 
che si era fatto a Torino tor-
turando ed uccidendo gli anti
fascist!. 

In un silenzio assoluto. 11 
brigadenfuehrer comincid a 
parlare. le frasi spezzate per 
aumentare la tensione e per-
mettere la traduzione: a Chi 

Marzo 1943: 
gli operai del
le grandi fab
briche d e I 
Nord scendo-
no in scio
pero. Per il 
fascismo non 
e'e ormai piu 
scampo. 

non vuole riprendere Imme-
diatamente il lavoro e dichla-
rato nemico della Germania. 
Chi e nemico della Germania 
verra immediatamente passa
to per le armi. Chi non vuo
le riprendere immediatamen
te il lavoro faccia un passo 
avanti». In un silenzio asso
luto tutti i diecimila operai 
della Falk fecero un passo 
avanti. II brigadenfuehrer 
Zimmermann risall sulla sua 
automobile e scomparve nel
la nebbia. 

Per questo spirito. per que
sta capacita di lotta di massa 
e unitaria, la classe operaia 
di Sesto merita la medaglia 
d'oro, una medaglia d'oro at
tesa per quasi trent'anni. Ed 
anche per questa attesa vi 
sono delle ragioni precise. 
Contro Sesto. contro le sue 
fabbriche la battaglia fe conti-
nuata. anche se in condizio
ni diverse. Negli anni del do-
poguerra 1 governi democri-
stiani hanno tentato di di-
struggere questa centro di or
ganizzazione sindacale e poli
tica tanto che il ministro de-
mocristiano Del Bo, negli an
ni della rottura dell'unita che 
aveva consentita di abbattere 
il fascismo, ebbe 1'impuden-
za di dire in un suo comi-
zlo che bisognava smantella-
re la Breda, acovo di co-
ministi». 

Si h trattato ancora di una 
battaglia difficile per salvare 
e sviluppare le caratteristiche 
operaie e progressiste della 
citta. ma di una battaglia che 
se ha avuto I suoi momentl 
difficili. ha sicuramente avu
to anche i suoi grossi. signi-
ficativi success!. 

Cosl la battaglia operaia, 
la lotta unitaria ha portato 
mes! addietro alia costituzio-
ne a Sesto del sindacato uni-
tario dei metalmeccanicL un 
sindacato costruito nelle gran
di Iotte contrattuali ed azlen-
dali. che organizza piu di ven-
timila lavoratori. Si tratta dl 
un forte contributo. ancora 
una volta di massa e politi
co. alia difficile costruzione 
del sindacato unitario, alia 
battaglia per costruire una so-
cieta nuova. 

Giorgio Oldrini 

IL MESSAGGIO 
DI LONGO 

II Presidente del PCI. compagno Luigi Longo, 
ha inviato questa lettera al sindaco di Sesto San 
Giovanni, Liberato Biagi: 

Caro Sindaco, ringrazio te e l'amministrazione di Sesto 
San Giovanni dell'invito alia manifestazione per il con-
ferimento della medaglia d'oro alia vostra valorosa citta. 
Purtroppo le circostanze mi impediscono di intervenire 
e di essere anche in questa occasione — come vorrei — 
con voi, fra i lavoratori ed i patrioti di Sesto ai quali 
mi sento particolarmente legato dalle tante battaglie 
combattute, spalla a spalla, nella lotta liberatrice contro 
il nazifascismo. 

II riconoscimento ufficiale che giunge ora al contri
buto eroico data da Sesto San Giovanni alia Resistenza, 
nchiama, piu in generale, la funzione decisiva avuta dalla 
classe operaia nella organizzazione e nella condotta della 
lotta per cancellare la vorgogna del fascismo, per ricon-
quistare l'cnore e 1'indipendenza della Patria calpestati 
daH'oppressore nazista e per gettare le basi di un pro-
fondo rinnovamento democratico della societa italiana. 

Di questa lotta, infatti, gli operai di Sesto, appoggiati 
dalle piii larghe masse di popolo, hanno scritto, con il 
loro coraggio ed i loro sacrifici, pagine fra le piu luminose. 

Gia prima ancora che il fascismo riuscisse a imporre 
11 suo regime di terrore, di sfruttamento e di guerra, i 
lavoratori sestesi tennero testa eroicamente alle crimi-
nali aggressioni dello squadrismo fascista scatenato con
tro le loro organizzazioni politiche e sindacali, contro le 
loro sedi, contro i circoli democratici. E quando la 
cappa dell'oppressione calo sull'intero Paese, nelle fab
briche di Sesto non fu mai spento lo spirito della liberta, 
non fu mai spezzata la volonta ferrea di lottare e di 
organizzare — pur nelle dure condizioni della clande
stinita, della persecuzione poliziesca e della repressione 
piu spietata — le forze per preparare la riscossa. 

Di questo invincibile attaccamento alia causa della 
liberta, della democrazia e del progresso, gli operai di 
Sesto diedero prova anche durante l'aggressione fascista 
contro il popolo spagnolo, combattendo numerosi nelle 
Bngate Internazionali, organizzando nelle fabbriche il 
sabotaggio delle armi aggressive impiegate dal fascismo 
Italiano per annientare la liberta di auel popolo valoroso. 

Questa ininterrotta tradizione di lotta degli operai e 
del popolo di Sesto San Giovanni ha la sua esaltazione 
nei grandi scioperi che all'inizio degli anni '40 ebbero 
proprio nelle fabbriche della vostra citta uno dei mag
giori centri di forza e di irradiazione. Furono questi 
grandi scioperi operai, del marzo del '43, che videro bat
ters! i lavoratori per il miglioramento di condizioni di 
esistenza e di lavoro divenute intollerabili, per la pace, 
contro il fascismo responsabile della catastrofe nazionale, 
a dare i primi colpi di maglio al regime della vergogna 
e del disonore. L'ammirazione di tutti i popoli del mondo 
si rivolse in quell'occasione verso i lavoratori di Sesto 
e degli altri grandi centri industriali che nella lotta con
tro il nazifascismo venivano a porsi come forza decisiva 
e dirigente. Sotto la pressione di quelle lotte, che pote-
vano sembrare una sfida temeraria, l'apparato di governo 
e delle organizzazioni fascista si sgretalo. Sotto la pres-
eione delle lotte operaie e delle sconfitte militari il regi
me precipito verso la rovina. Non e'e dubbio che quelle 
lotte contriuuirono anche a creare le premesse politiche, 
morali e organizzative del successivo, rapido sviluppo 
del movimento partigiano. Anche nel corso di quelle 
lotte, i comunisti che ne furono attivi protagonisti e pro-
motori mai dimenticarono l'esigenza dell'unita nazionale 
di tutti gli strati di lavoratori con tutti coloro che erano 
disposti a battersi e a solidarizzare concretamente con 
i combattenti per la liberta. II legame costante tra azione 
armata e agitazione di massa contro i nazifascisti e con
tro il padronato collaborazionista — caratteristico di 
quelle lotte — ebbe anche la funzione di garantire lo 
sviluppo in senso democratico e popolare della Resistenza 
e di cementare attorno al CLN il fronte delle forze pro
gressive e combattive della nazione. Di questo fronte la 
fabbrica fu sempre il presidio avanzato e la classe ope
raia l'elemento animatore e dirigente. 

Tutto cio e testimoniato. del resto. dalle grandi capa
cita organizzative. dal coraggio, dall'intelligente iniziativa, 
dal contributo di combattenti e di sangue dato dalla 
classe operaia di Sesto nelle lotte condotte dentro e fuori 
le fabbriche. in citta e nelle campagne, contro l'oppres-
sore nazifascista. non dando tregua alle forze prepon
derant! del nemico, sabotando la produzione bellica e 
difendendo, al tempo stesso, gli impianti industriali, pre-
messa indispensabile per awiare poi la rinascita mate-
riale del Paese dalle rovine lasciate dal fascismo. 

Noi comunisti che della resistenza operaia di Sesto 
San Giovanni siamo stati tra gli animatori e i combat
tenti di prima linea, inviamo alia vostra citta un saluto 
caloroso. con l'animo fiero e fraterno di chi 6 stato parte 
attiva nella lotta che oggi riceve un alto riconoscimento. 

Ma nel momento in cui anche nell'eroica Sesto partl-
giana criminal! fascisti osano portare l'affronto della loro 
vergognosa presenza, questo riconoscimento deve suo-
nare ricniamo e ammonimento a quanti, con la loro 
politica. danno respiro e incoraggiamento alle forze che 
si richiamano ad un passato carico di sangue e di scia-
gure. II vasto schieramento delle forze democratiche, nel 
rendere oggi l'omaggio alia citta di Sesto San Giovanni, 
riafferma che non sara consentita alcuna tolleranza alia 
eversione reazionaria, alle trame di tensione e di provo-
cazione volte a contrastare l'avanzata dei lavoratori • 
ad impedire il progresso del Paese. 

Questo possente schieramento che si ispira al glo-
rioso patrimonio di cui Sesto San Giovanni e viva testi
monianza. esige con decLsione. unito nella difesa per 
la democrazia. che ogni rigurgito fascista venga stron-
cato e seppellito applicando la Costituzione antifascist* 
e le leggi repubblicane. Per questo, oggi come ieri, siamo 
con voi. 

LUIGI LONGO 

LA MORTE DI MAX FLEISCHER, UNO DEI CREATORI DI « POPE YE 

GLI SPINACI DI BRACCIO DI FERRO 
Questo scorbutico marinaio protagonista del « comic » ha piu di un « padre », ma l'eroe vive una vita propria 

ed e a lui, non ai suoi autori, che e dedicata una statu a in una piazza di Cristal City, nel Texas 

Uno degli erol piu popola
ri della cultura di massa e. 
da oltre quaranta anni, il ma 
rinaio Braccio di Ferro (ma 
Popeye e il suo nome origi-
nalei e forse i lettori me 
no giovam deWVnitd ricorde 
ranno gli anni in cui il no
stro giomale ne pubblicava le 
« strisce » quotidiane. Braccio 
di Ferro b tomato brevemen-
te alia ribalta. tre giomi fa. 
con la notizia della morte de! 
suo creatore, diffusa in tut
to i! mondo dalle agenzie di 
stampa e nlanciata su qua
si tutti i quotidian!: a Los 
Angeles si b spento infatti. 
quasi novantenne. Max Flei
scher. Ma e stato dawero 
Fleischer il padre dell'intra-
montabile mangiatore di spi-
naci? 

La risposta 6 negativa o 
forse scmpliccmente dubitati-
va: e questo dubbio propo
ne in modo esemplare l'ag-
grovigllato svolgersi della vl-
cenda della industria cultura-
le dl massa, dove spesso l'au-

tore individuate torna a di 
sperdersi in un autore collet 
tivo del quale e difficile rin-
tracciare con chiarezza tutte 
le componenti. Gli stess! let-
tori deU'Unita che ricordano 
le storie quotidiane di Brae 
cio di Ferro (quelli almeno 
dotati di particolarissima me
morial potrebbero ad esem 
pio obiettare subito che le 
nostre strisce quotidiane por 
tavano la firma di Bud Sa 
gendorf. Ma nemmeno Sagen 
dorf e il «padre» del mari 
naio a fumetti. 

In effetti, la nascita del 
l'eroe b legata ad un nome 
che in questi giomi e stato 
trascurato: Elzie Crlsler Se 
gar. Ma e anche una nascita 
assolutamente casuale. 

Scgar, infatti. e uno del di 
segnatori della second a ge-
ncrazione americana di car-
toonists, la gencrazlone degli 
anni Venti che crea con una 
liberta di lnvenzione grafica 
raramente ripetuta negli an
ni succcsslvl. Sotto contralto 

con la King Feature Synda-
cate (la piu potente organiz
zazione commerciale di dise 
gnatori). Segar da vita nel 
1919 ad una serie giornaliera 
di quattro vignette intitolate 
The Thtbble Theatre, che po 
trebbe tradursi con «Teatro 
da un ditale» Protagonista 
della serie e una ossuta fan-
ciulla spilungona, Olive Oyl 
(Olivia, in italiano); e accan-
to a lei b il fratello Castor 
Oyl. La vicenda va avanti con 
discreto successo per circa 
dieci anni, fin quando — nel 
1929 — il mini teatro di Se 
gar mostra Olivia e Castor 
in procinto di imbarcarsi ed 
alia ricerca dl un capitano 
che guidi la nave. Sul molo. 
la coppia si imbatte In un 
marinaio guercio. una pipa 
fra i denti, l'aria imbroncia-
ta. «Siete marinaio?*. chie-
dono. E il nuovo pcrsonaggio 
risponde: a Ho forse una te
sta da cowboy?». E' Braccio 
dl Ferro che fa, del tutto ca-
•ualmente, 11 suo lngresso In 

scena. 
Anche per Segar il marinaio 

scorbutico dovrebbe essere 
soltanto il comprimario dl 
una labile avventura. Ma 11 
personaggio gli prende la ma
no. acquista rapidamente per
sonal itA grazie al suo pugno 
infallibile. diventa un su
perman. 

Non e detto. tuttavia. che 
Braccio dl Ferro sarebbe so-
prawissuta a lungo se una 
coincidenza imprevcdibile dl 
elementi non avesse contri-
buito a farlo maturare, fuori 
dei limiti della carta stampa-
ta, nel mondo del cartone ani-
mato. 

II 1929. infatti. e l'anno In 
cui il gia potente cinema ame-
ricano scopre una ennesima 
fonte di guadagno: gli inter* 
valli pubbllcltari. Brevissime 
storie commerciali Irrompo-
no per la prima volta sullo 
schermo e fra gli Industriali 
In cerca di una trovata dl suc
cesso sono anche 1 produtto-
rl dl splnacl. 

La richiesta di un buon car-
tone animato commerciale e 
rivolta agli studios di Max 
Fleischer; e Fleischer intui-
sce le possibilita narrative di 
Braccio di Ferro. Ne acqui
sta da Segar (o meglio dal 
Syndacate) \ diritti cinemato-
grafici. lo «anima». gli mette 
in mano una scatola dl spi-
nacl ed attribuisce al consu-
mo di questa verdura la for
za spaventosa del marinaio. 
Braccio di Ferro si ritrova 
eroe di due diversi mezzl di 
comunicazione. II suo suc
cesso b assicurato. Negli an
ni successivi il marinaio b il 
protagonista indiscusso sia 
nel comic che nel cartone ani
mato; e crescono 1 personag-
gi di contomo: Poldo man
giatore di panini imbottiti; il 
vecchio padre Braccio dl Le-
gno; 11 neonato Pisellino; il 
misterioso cane Oip. 

Ormai Teroe vive dl vita 
propria. E* al dl la dl ogni 
autore possibile. E' un pro* 

dotto deU'industrla culturale, 
la cui esistenza non pu6 «sw-
re interrotta nemmeno dalla 
morte di Segar il quale In
fatti. dal 1938. viene sostitui-
to dal dLsegnatore Bela Zabo-
ly, poi da Tom Sims, Infine 
da Sa gendorf. In questo elen-
co di nomi. anche Fleischer 
resta soltanto un labile inci-
dente. 

Non a caso, del resto. quan
do i produttori americani di 
spinaci decisero di ringrazia-
re chi li aveva pubblicitaria-
mente aiutati a guadagnare 
milioni di dollar!, pensarono 
soltanto all'Eroe: e a lul eree-
sero una statua, in una piaz
za di Cristal City, nel Texas. 
Quella statua e ancora al suo 
posto e la sostiene la fama 
intatta del suo Inconfondibl-
le modello: a nessuno, tut to 
sommato, Importa invece di 
far confusione sul nome e sul 
ricordo del suo o del suoi 
creatari. 

Dark> N^oli 


