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UN LIBRO Dl ROY MEDVEDEV 

II potere di Stalin 
II contribute di uno storico sovietico alio studio di un momento es-
senziale del nostro secolo, cui tutti siamo direttamente interessati 

A cent'anni dalla nascita delgrande disegnatore politico socialista 

Di Stalin si e gia scritto 
molto da parte di politici e 
di storici. Si e scritto e si 
continuera a scrivere. Ep-
pure e loci to chiedersi a 
vent'anni dalla morte — 
che tanti ne saranno passa-
ti il prossimo 5 marzo — se 
quella figura possa gia esse-
ro semplieemente consegna-
ta alia storia. Dopo il XX 
Congresso del PCUS, in cui 
gli stessi sovietici si ribel-
larono aU'immagine agiogra-
fica del vecchio capo, ormai 
scomparso, Lukacs ebbe a 
scrivere: c Quando Stalin sa-
ra diventato parte della sto
ria, del passato, quando non 
sara piu di ostacolo al no
stro avvenire, si potra dare 
di lui, senza difRcolta, un 
esatto giudizio storico ». Ma 
6 gin arrivato quel momen
to? Le vicende di un libro 
appena apparso in Italia e 
le discussioni che esso ha 
suscitato in altri paesi non 
sembrano confortare la do-
manda con una tranquilla 
risposta positiva. 

II libro (Roy Medvedev, 
Lo stalinismo: origini, storia, 
consegnenze; Milano, Monda-
dori, pagg. 739, L. 4.500) e 
di un autore sovietico. Esso 
non e stato tuttavia pubbli-
cato nell'URSS, ma alPeste-
ro (purtroppo con alcuni 
tagli, della cui vera natura 
e difficile rendersi conto). 
Nell'autore per primo vi e 
stato lo scrupolo comprensi-
bile di non volersi sostitui-
re al giudizio storico, tanto 
che il titolo da lui concepi-
to per il volume — come 
egli spiega in una breve in-
troduzione — era diverso 
da quello che si ritrova nel-
Pedizione italiana. Esso di-
ceva semplieemente: «Per 
il tribunale della storia» 
(tradotto in inglese: « Giu-
dichi la storia»). Piuttosto 
che proporsi di concludere 
l'indagine, l'autore ha cer-
cato di portare ad essa un 
contributo impegnativo di 
informazioni e di analisi, 
che qualsiasi futuro giudi
zio non potra comunque tra-
scurare. 

Vi e in Medvedev anche 
un'altra preoccupazione. Egli 
ci awerte subito che non 
intende scrivere ne untf sto
ria dell'URSS negli anni 
staliniani, ne una storia del 
suo partito in quello stesso 
periodo. « La storia del par
tito in quelle decadi —. scri-
ve — non puo essere ana-
lizzata solo in termini di de-
litti o illegality staliniane >; 
ma — aggiunge subito dopo 
— « sarebbe un grave erro-
re voler ignorare o mini-
mizzare le loro gravi conse-
guenze ». 

Ebbene, proprio qui e il 
punto di partenza dell'ope-
ra, che si presenta soprat-
tutto come requisitoria con-
tro l'« usurpazione del pote
re da parte di Stalin ». Es
sa e infatti in primo luogo 
un'accurata analisi di tutto 
cio che di negativo vi fu 
nell'attivita e nella figura 
stessa di Stalin. Se si limi-
tasse a questo, il volume 
non sarebbe tuttavia altro 
che una specie di lungo e 
meticoloso «rapporto se-
greto». II suo impegno e 
invece piu vasto. Innanzitut-
to, la base documentaria e 
molto estesa e in buona 
parte sconosciuta: essa si 
avvale, oltre che di quanto 
e gia stato reso pubblico 
nell'URSS, anche di ricer-
che tuttora incdite, di qual-
che documento di archivio 
e. in particolar modo. di te-
stimonianzo raccolte con te-
nace volonta presso chiun-
que potesse portare un con
tributo alia conoscenza dei 
non pochi punti oscuri di 
quegli anni. In oltre l'autore 
si e dedicato ad un esame 

— che molti gia considera-
no o considereranno ancora 
non csauriente, ma che e 
pur sempre un serio tenta
tive compiuto in questa di-
rezione — delle cause, dei 
nessi e delle conseguenze 
del fenomeno che e stato 
definito stalinismo. 

L'anaKsi 
dei f atti 

In questo senso il libro e 
anche un documento. L'au
tore ci awerte che esso e 
stato «concepito > dopo il 
XX Congresso del PCUS e 
« scritto » dopo il suo XXII 
Congresso (quello del 1961). 
Col suo contcnuto e la sua 
stesura esso e una prova di 
quanto profondo e per mol
ti aspetti duraturo. anche se 
non sempre visibile alia su-
pcrficic, sia stato reffclto 
che quei due congrcssi e 
l'opera di denuncia del • cul-
to.» di Stalin hanno avuto 
nella societa sovietica. II vo
lume ci lascia intrawedere 
anche quali correnti di ri-
flcssione quegli eventi ab-
biano provocato. 
' Quali sono i tratti essen-

ziali dell'analisi di Medve
dev? L'autore parte dal fer-
mo presupposto che nulla 
di cio che e accaduto fosse 
fatale e che sempre o qua
si sempre fossero possibili 
scelte diverse fra oppostc 
alternative. Da tale eonvin-
llone niuovc anche la sua 
polemica con chi, soprattut-

to in occidente, ma anche 
neirURSS, ha sostenuto e 
sostiene che lo stalinismo 
fosse implicito nello s,tesso 
processo rivoluzionario rus-
so. Vi e nel libro un'adesio-
ne di fondo non solo alia 
rivoluzione, vista in tutta la 
sua grandezza, ma anche 
agli indirizzi politici fonda-
mentali che accompagnarono 
la costruzione del «sociali-
smo in un solo paese » (dal
la lotta contro le opposizio-
ni, i cui leaders — dice — 
«non potevano offrire una 
alternativa accettabile alia 
direzione staliniana >, agli 
impegni della collettivizza-
zione e deU'industrializza-
zione) ritenuti giusti, ma 
purtroppo distorti dai modi 
con cui Stalin ne guido l'at-
tuazionc. 

Alio responsabilita perso-
nali di Stalin Medvedev ri-
sale quindi in primo luogo 
quando intende spiegare 
cio che e accaduto. La sua 
figura viene vista, come la 
notte e il giorno, in dram-
matico e totale contrasto 
con quella di Lenin: ora, 
sebbene vi siano nel volume 
non poche informazioni e 
osservazioni acute, che di-
mostrano quanto autentica 
e profonda fosse la differen-
za fra le personality dei due 
capi, vi e ancora in questa 
contrapposizione qualcosa di 
meccanico, che la rende per 
certi aspetti uno dei punti 
meno persuasivi. Opposta a 
quella di Lenin, la persona 
di Stalin, che per Medvedev 
e mossa da un'ambizione per-
sonale perseguita con ogni 
mezzo e a qualsiasi costo, 
rappresenta comunque — 
nella visione dell'autore — 
la causa prima dei fenome-
ni che egli analizza e che 
vede culminare con l'assun-
zione del potere assoluto, so-
prattutto dopo le massicce 
repressioni del '36'38, cui 
un'ampia parte del libro e 
dedicata. 

II travaglio 
della societa 
La ascesa e il potere per-

sonale di Stalin furono tut
tavia favoriti — ed e questa 
la seconda parte, piu nuova, 
dell'analisi di Medvedev — 
da una serie di fattori che 
hanno la loro origine sia 
nelle peculiarity della storia 
russa che nelle tragiche 
condizioni in cui la rivolu
zione venne a trovarsi nel-
1'anello dell'accerchiamento 
capitalistico. L'autore rifiu-
ta ogni enfasi posta su uno 
solo di questi fattori, da in
d iv idua l come causa mec-
canica dello stalinismo, pre-
ferendo analizzarli nel loro 
evolvere e nel loro intrec-
cio. Alle responsabilita di 
Stalin si accompagnarono 
quelle di parecchi fra i suoi 

piu stretti collaborated, men-
tre i conati di resistenza 
furono, prima ancora che 
stroncati, paralizzati dalle 
difficolta in cui il paese vi-
veva e dal suo stesso essere 
politicamente disarmato di 
fronte a una figura come 
quella di Stalin. 

Perche disarmato? La tesi 
di Medvedev e che l'URSS 
abbia continuato a muover-
si, nonostante tutto, in dire-

ziono del socialismo, verso 
la diltatura del proletariate, 
entro un travagliato proces
so di formazione di una 
nuova classe operaia e di 
una nuova cultura. Ma, so-
prattutto nel periodo stali-
niano, egli vede nel proprio 
paese, accanto a • molti ele-
menti di socialismo, anche 
non pochi tratti di < pseudo-
socialismo ». Qui 6 la radi-
ce principalc del dispotismo 
staliniano. 

L'influenza prolungata dei 
metodi di lotta invalsi nella 
guerra civile, una centraliz-
zazione — pur necessaria, 
so via via moderata nel tem
po — che si trasformd in 
assolutismo, un sistema mo-
nopartitico (certo «pro-
dotto della storia », ma non 
di per se prodotto ideale) 
aggravato dalla soppressio-
ne di ogni dibattito nel par
tito, il crescente e sempre 
meno controllato potere de-
gli apparati della polizia 
politica, il segreto attorno 
alle decisioni di governo 
realizzato mediante il fer-
reo monopolio dell'informa-
zione e, piu ancora, 1'arre-
tratezza culturale delle mas
se, 1'espandersi della buro-
crazia, con la degenerazione 
di molti quadri, emersi dal 
vasto mare della Russia pic-
colo-borghese e contadina, 
sono — nel tratteggio del li
bro — alcuni fra i principa-
li fattori pseudo-socialisti o 
franeamente antisocialisti 
che contribuiscono a spiega
re lo stalinismo. L'autore 
cerca di non sottoporli ad 
una semplice analisi dottri-
naria, ma di coglierne il lo
ro concreto sviluppo - nella 
realta della vita sovietica. 
attraverso gli stessi progres-
si compiuti dalla society. Le 
oonseguenze dello stalinismo 
furono comunque, per Med
vedev, sempre assai pesanti, 
anche nei periodi piu posi-
tivi per l'URSS, quali quel-
H della guerra o della rico-
struzione postbellica. 

Non tutte le domande che 
si affollano in noi quando 
dibattiamb di questi proble-
mi trovano a questo punto 
una risposta nel libro. C'e 
del resto da chiedersi se mai 
un solo libro puo essere in 
grado di fare tanto. Altri 
interrogativi sorgono dalla 
stessa stimolante lettura del 
volume. Ci si pu6 chiedere, 
ad esempio, quanto persua-
siva possa essere qualsiasi 
analisi dell'opera staliniana, 
che non sia immessa mag-
giormente - in uno studio 
complessivo dell'intero mez
zo secolo di storia sovietica. 
II quesito vale soprattutto 
(e ne abbiamo trovato trac-
cia anche nella recensione 
di una storica francese non 
comunista come Helene Car-
rere d'Encausse) per il pe
riodo della guerra, da cui 
l'URSS emerse come poten-
za mondiale. Domande o per-
plessita non possono tutta
via indurre ad ignorare un 
lavoro, animato da passione 
politica oltre che da scrupo
lo storico, che costituisce 
un contributo utile alio stu
dio di un momento essenzia-
le del nostro secolo, cui tut
ti siamo direttamente inte
ressati. 

Giuseppe Boffa 

L'MTRANSIGENZA DI SCALARINI 
Un implacabile accusatore del capitalismo e del fascismo - Tremilasettecento disegni per P«Avanti! », 
dal 1911 fino alia soppressione della liberta di stampa - II debito politico-culturale della sinistra italiana 
verso questo appassionato moralista, immerso con il suo lavoro giorno per giorno nelle lotte di classe 

II socialismo e la guerra 

IL FOLKLORE OGGI IN ITALIA 

La ma sia del Car ne vale 
Come con il tempo si e perduto il significato originario di alcune tradizionali manifestazioni popolari — La «danza della 
spada » a Bagnasco — La necessita di salvare un patrimonio culturale che rischia di essere snaturato o di scomparire 

Riprendendo Jl discorso p;u 
generate sul nostro folklore 
e sui sigmficati attuaii c da 
sotlolmeare che, ad esenip:o. 
H carnevale nostro e rlegh 
altri popoli europei si e ri-
dotto. come mo'te altre mani 
festaziom folklonche. a pura 
occasion? di divertimento e 
di spettacolo collettivo Men-
tre esso era costituit-o :n en
gine da manifestazioni collct-
tive di magia rituale. a cui 
gli uomtni attribuivano gran
de tmportanza propiziatona 
per la ripresa vegetatlva del
ta terra. Tale e il senso r» 
posto e dimenticato dei cor 
tei camevaleschi. dei «rune 
rail di Carnevale» che sem 
pre piu ran s. possono «-o 
gliere, almeno con qualche 
t rat to d'integrita. in paes, c'e! 
sud o di isolate regionl mon 
tane 

E cost anche per una stu 
penda « danza delia spada c 
vista di recente e abbastan-
za Integra, a Bagnasco :n Pie 
monte, per merito di un 
gruppo locale d; giovani at 
tenti al loro patrimonio tra 
dizionale (simile all'« Ntrez 

zata ». di Bonopane d'Ischia, al 
la Morris-dance inglese. alio 
SchwerttaTtz tedesco. ecc) 
ma, anche queste, quanto 
« vissute » o invece « per tu 
risti»? A Bagnasco. dopo le 
ricche figurazioni dei danza-
torl. slgnificatlvamente ese-
cruite al solo, drammatico, rul-
lo di un tamburo. con le spa
de poste successlvamente In 
forma di a catena», dl « ro
ta», ecc., un vero e proprio 

duello collettivo rappresenta 
>o scontro tra le force nega
tive della passivita, deli'm 
verno e della morte contro le 
forze attive della pnmavera 
e della fecondita vitale; e in 
fine ia condanna e la stmboii 
ca uccisione di un «buffo 
ne » nvestito di pelh r rnrda 
ll capro espiatono dei riti 
pagani di fertilita. e forse le 
vittime umane sacrtficate nei 
tempi piu lontani 

Eppure. di tutti questi si 
gnificati arcaici dei la danza 
armata i giovani esecutori di 
Bagnasco nulla sapevano. e se 
ne sono anzi stupiti Per lo
ro la danza e:v esclusivamen 
le una «moresca», secondo 
i s'gn'ficati storici piu recen 
tt (sovraopostisi a quelli n-
tuali antichissimii nfenti al 
le scorrerie del turchi giun 
te fin 11. ai confmi tra Pie 
monte e Liguria, 

Si ripete cost quella spac 
cat lira della cultura nazinna 
le che e tipica di un paese 
capitalistico e antico di sto 
ria come il nostro. dove I pri-
vilegl cultural! esistono e con 
tano flno nella societa provin
ciate e fino a con?ent!re che 
II patrimonio delle classl do
minate passi. nei suoi sign! 
flcati piu profondi. nelle ma
ni della classe dom'nante 
Non a caso mi e stato diffi
cile convinrere alcun' amid 
napoletani che 1 verl canti dl 
Napoll erano le loro dram 
matiche e realisttchc « fronn 
"e limones, 1 loro fantasiosl 
e splritosl gridl dl venditor!, 
1 canti dl carrettieri, 1 can

ti « a ffigliola », la ' anonna-
nonna». ecc, che tutti insie-
me espnmono tanta parte 
della vita del popolo e delle 
sue fatiche. Essi erano cadu-
ti neU'equivoco che aveva fat-
to della canzone napoletana 
d'autore, alia Di Giacomo-
Bovio. la canzone di tutto il 
popolo E non si vuole con 
questo negare che quella can 
zone colta o semicolta (e per-
cid eterogenea rispetto alia 
cultura orate del popolo) ab
bia anche raggiunto il capola-
voro. ma su un piano diverso 
e con un'impronta piocolo-
borghese. 

Al contrario la vita popola-
re e rappresentata dal teatro 
di Raffaele Viviani. che dal 
popolo napoletano veniva, 
portandone la fortisslma im-
pronta culturale. Un Viviani, 
tra l'altro. che non solo ha 
implegato • largamente nelle 
sue opere espressioni e mo
duli folklorici • preclsi (di 
canto, dl cerimonie. di corn-
portamento », ma rimane for
se 1'unico autore italiano di 
teatro che abbia scritto (nel 
19421) una Intera opera sul 
muratori (Fravecature), che 
e pol anche una delle pochis-
slme dl autentica vita popo-
Iare-operaJa, 

Impegnatl dalla speclflca 
discipllna dl ricercatori e di 
studtosi, un ruolo partlcola-
re sembrano poter avere co-
loro che da varl anni cercano 
di documentare e di com-
prendere dall'Interno, con co-
struttiva pazienza, le artlco-
late e complesse componen-

ti socio-culturall, tradizionali 
e nuove, del mondo popolare 
e delle sue avanguardie ope-
raie. E* certo, infatti, che 

- quanto dovra salvarsi dello 
stesso patrimonio folklorico 
nazionale, dei nuovi valor! 
che se ne possono sprigiona-
re neU'urto con la nuova real
ta urbana-industriale e nel rl-
fondersi dentro la moderna 
cultura di massa del movi-
mento opcraio (che ad esem
pio nelle «region! rosse*. e 
non solo in esse, si e :ntrec-
ciata alia cultura contadina 
tradizionale in modi vital, e 
original!), potra essere sal-
vato non certo lasciandolo al
ia spontaneita. H recupero 
di quel patrimonio culturale 
non potra avvenire che at
traverso la sua razionalizza-
zione in senso storico-mate-
rialistico, in modi organizzati 
vi e critici efficaci e secon
do 1 casl, come documento, 
o come materiale linguistico, 
o come modello espressnx* e 
comunicativo che 1'esperien-
za conferma globalmente va-
lido per la lotta, ecc). 

E* quanto hanno tentato dl 
fare, in vario modo e non 
senza contraddizlonl — come 
era owio trattandosi dl un 
compito ben arduo — gruppl 
e singole personalis ritevan-
ti nel quadro culturale italia
no dl questi anni. Negll anni 
clnquanta 11 gruppo torinese 
dl «Italia can tan (con Amo-
dei, Calvino, Jona, Uberovici, 
Pogllotti, Stranlero e altri) 
aveva lavorato quasi esclusl-
vamente sul canto popolars 

(tentando di estrapolame piu 
o meno felicemente una «nuo-
va canzone» d'autore, di cui 
/ morti di Reggio Emilia re-
sta 1'esempio piu valido). Sue 
cessivamente quello milanese 
guidato da Bosio e da Leydi, 
allargd 11 suo campo d'azio-
ne (ricerca e riproposta) a 
molti altri aspetti del mondo 
popolare, prima col «Nuovo 
canzoniere» e 1 suoi spetta-
coll, paralleli alia produzione 
dei prim! Dischl del Sole; pol 
con la fondazione, nel 1966, 
dell'Istituto «Ernesto De 
Martino ». 

Questo non solo e dlvenu-
to la piu importante e atti-
va Istltuzione extraaccademi-
ca italiana nel campo 3pecifi-
co. ma ha realizzato in pochi 
anni tanto concreto lavoro di 
pubbllcazionl (in libri, dischl, 
n strumenti di lavoro • del
l'Istituto, ecc) e d'interven-
tl cultural! nella societa italia
na reale, per far conoscere le 
nostre tradizionl popolari a 
un Ilvello di massa, quanto 
forse non ne hanno realizza
to tutte le altre strutture del
la cultura ufficiale. 

Certamente anche per que
sto I'lndustria culturale e la 
tetevlslone vanno scoprendo 
da qualche tempo una loro 
versione edulcorata e rldutti-
va del folklore che ha ben po-
co * che vedere con la sua 
complessa storia vera, a 
cui tante forze culturall auten-
tiche avevano finora lavorato. 

Sergio Boldini 

Diceva il grande disegna
tore politico Giuseppe Scalari-
ni di essere nato il 29 gen
naio 1873, a Mantova, ma di 
essere rinato il 22 ottobre 
1911, quando VAvanti! di Mi
lano gli pubblico il primo dei 
tremila e settecento disegni 
che, ininterrottamente lungo 
quindici anni. avrebbe prodot
to per il quotidiano socialista 
fino alia soppressione della li
berta di stampa da parte del 
fascismo. 

Sscalarini e morto a Mila
no nel 1948. dopo avere paga-
to un prezzo umano durissimo 
per la sua lotta contro il fa
scismo: gli squadristi erano 
terrorizzati dai suoi disegni 
e lo aggredirono selvaggia 
mente piu volte fino al pe 
staggio quasi mortale di una 
sera del novembre 1926, a Mi
lano {VAvanti! era stato sop-
presso il 31 ottobre). Appena 
uscito dall'Ospedale Maggio-
re (negli stessi giorni vi era 
stato ricoverato per una ag-
gressione degli assassini fa-
scisti il compagno Leonetti) 
Scalarini fu arrestato e invia-
to al confino prima a Lampe-
dusa e poi a Ustica dove re
sto fino al 1929. Nel 1940 fu di 
nuovo arrestato e confinato a 
Istonio. negli Abruzzi. Sorve-
gliato speciale, soltanto dopo 
la Liberazione pote riprendere 
a disegnare per i giornali so-
cialisti, ma era un uomo pro-
fondamente provato e la cui 
unica proprieta era l'arte del 
disegno satirico e politico 
Quando mori, in troppi si era-
no dimenticati di lui. 

ContYO 
la guerra 

Ora. a cento anni dalla na
scita, Giuseppe Scalarini, me-
riterebbe di nascere una terza 
.volta entrando. con Ia sua' vi-
vente e combattente immagi-
nazioue di classe, nella cultu
ra della classe operaia e dei 
giovani della sinistra. Andreb-
bero anche rivisti i disegni 
fatti per il Merlin Cocai, fon-
dato a Mantova nel 1896: quel
le violente caricature contro 

Crispi per le quali. nel 1898, 
subi la prima condanna per 
attivita antigovernativa. e do-
vette riparare fuori d'ltalia fi
no al 1903. 

La riscoperta di Scalarini 
e di qualche anno fa ed e 
stata awiata da Mario De Mi-
cheli, nel 1962. con una bella 
nionografia. C'e stata poi nel 
1965. la mostra di settecento 
disegni con la quale Manto
va gli rese omaggio. Sono 
stati due contributi critici im
portant! che hanno restituito 
a Giuseppe Scalarini il posto 
giusto tra gli artisti piu tipici, 
in Italia, e in Europa. della 
resistenza al fascismo. Ma re-
sta. col disegnatore, un de
bito politico - culturale che e 
di tutta la sinistra. 

Nel suo libro. Mario De Mi 
cheli ha ricostruito la vita pri-
vata di Scalarini. assai effica-
cemente. II disegnatore socia
lista implacabile accusatore 
del capitalismo e del fascismo 
era un uomo schivo, delica
te. timido. Lui. chs faceva 

tremare di ira e di paura bor-
ghesi, preti e fascisti; lui 
che dava coscienza e otttmi-
smo e volonta combattente ai-
socialisti, operai e contadini. 
disegnava quasi sempre in cu-
cina, su un tavolo ingombro. 
tra il va e vieni e le voci ca
re dei familiari. Erano in po-
chissimi a sapere che quei 
suoi disegni chiari, senza pen-
timenti. violent i ma senza 
sbavature senlimentali e ideo-
logiche. nascevano cosi e -:he 
l'humour popolare che li so-
steneva era anche qualcosa di 
quotidiano e di familiare 

Ogni giorno se ne usciva da 
quella cucina con due tre fo-
gli disegnati e li portava al-
VAvantU: dove saranno fini-
ti quelli scartati? Bisognereb 
be avere la pazienza di cer-
care. Ad esempio, il com
pagno Luigi Longo ha ritro-
vato recentemente a Mosca. 
nell'archivio delle Brig»te In-
ternazionali. moltissimi dise
gni del compagno Giandan-
te X che si ritenevano perdu-
ti; e Giandante X. con Scala
rini e Galantara, 6 stato uno 
dei disegnatori antifascist! piu 

forti e tipici. 
I disegni politici di Scala

rini si possono dividere sche-
maticamente cosi: i disegni 
contro la guerra imperialista 
in Libia: i disegni sulla guer
ra mondiale; i disegni sulle 
lotte dei lavoratori nel dopo-
guerra: i disegni anticlericali 
e quelli formidabili contro i 
fascisti e che, ripubblicati 
tutti assieme, sarebbero un 
buon contributo alia lotta uni-
taria antifascista di oggi. 

E* stato detto. e forse e 
anche cosi, che certe durezze 
di Scalarini sono riconduci-
bili alia linea massimalista. 
Noi non conosciamo tutti i di
segni di Scalarini ma ci sem 
bra di poter dire che la du 
rezza del suo disegno e assai 
spesso un riflesso abbastanza 
esatto della lotta di classe 
e che il suo segno freddo e 
tagliente — lo si pensi a con-
fronto col segno grottesco 
espressionista e naturalista di 
Galantara — e fatto inequi-
vocabilmente per un giorna-
le socialista e con vera origi-
nalita di espressione e di co-
municazione. Scalarini sa 
sfruttare fino in fondo il mez
zo della stampa e la sua chia-
rezza e una buona sintesi 
di cultura figurativa e di sen-
sibilita per la giustezza del-
l'intervento figurativo politi
co. Difficile dire quante idee 
grafiche abbia avuto Scalari
ni: certo cosi tante che oggi 
un disegnatore, e non soltan 
to politico, potrebbe vivere di 
rendita. 

L'energia morale di Scala
rini era < tutta di un pez-
zo», senza troppe sfumatu < 
r e e t distinguo >. Anche gran-
di pittori come Hogarth e 
Daumier, Grosz e Dix. quan
do facevano disegno socia-
le e politico erano di un 
c moralismo > non concilian 
te. Del moralismo di Scala
rini ha ben detto Mario De 
Micheli nel suo saggio fonda-
mentale del 1962: « Scalarini, 
come tutti i caricaturist! di 
valore, e un moralista. ma -1 
suo moralismo e di natura 
socialista, e cioe un morali
smo di classe. che si esercita 
non tanto sui temi immedia-
ti del costume quanto nei con-
fronti di un dissidio storico. di 
un'ingiustizia di fondo. E' 
quindi un moralismo domina
te da una ragione rivoluziona-
ria che. nel suo assunto, non 
vede sfumature o non le ritie-
ne fondamentali. Dal punto di 
vista di classe il male sta da 
una parte e il bene dall'al-
tra... >. 

Ma cosa e'era dietro il 
c moralismo > dietro l'intran-
sigenza di Scalarini? C'erano 
vita e pensieri puliti di socia
lista; e'era rimmersione. piu 
che la comprensione, nei biso-
gni e nelle lotte del popolo: 
c'erano paura e odio della 

guerra: e'era la resistenza del 
proletario alia sopraffazione 
del padrone: e'era la visio
ne lucida dell'ascesa fascisra; 
e e'era il gusto popolano del-
l'ironia, della franchezza bef-
farda, della parola pesante al 
momento giusto e con la gen-
te che se la merita. 

Uimmagine 
«a fil di ferro* 

Aveva, poi, Scalarini un vi
vo senso della concretezza e 
di cio che puo essere un'idea 
per un uomo socialista che la 
vive giorno dopo giorno. An
che i disegni politicamente 
piu complessi risultano chia
ri cosi per l'operaio e il con-
tadino come per l'intellettua-
le. Ma si puo dire di piu: 
sono disegni che li capiva-
no benissimo i padroni e i 
servi del potere e, forse, se ne 
sentivano colpiti e smasche-
rati piu che da un articolo 
dell'Avanti! 

Quel che & vecchio, quel 
che oggi appare vecchio, nel
la gralica giornalistica di Sca
larini non & il disegno, che 
resta sempre un intervento 
vivo e efficace, ma l'analisi 
politica e il tipo di interven
to che sono da ricondurre, 
piu che alia sua immagina-
zione e alia sua tecnica, alia 
redazione dell'Auanti.' e alia 
linea politica1 del momento. 
Come disegnatore, Scalarini 
era un giornalista socialista 
e aveva il senso moderno del
le parti e del tutto su una pa-
gina. Si sa che era umile 
e che ascoltava molto le idee 
degli altri compagni, anche 
se poi. il segno che chiudeva 
tutto in una immagine era 
soltanto suo. Un segno un 
po' tedesco, un po' liberty, 
forse senza precedenti nel di
segno politico delTItalia mo
derna. 

Quando si sta tutti i gior
ni nelle lotte di classe, k 
molto difficile, tra tante pa
role. trovare quelle giuste ed 
esatte per il momento e per 
il tempo. Altrettanto difficils 
e trovare il segno e l'imma-
gine giusti. E* passato mezzo 
secolo dal disegnare quotidia
no del compagno socialista 
Giuseppe Scalarini. Certe po-
sizioni politiche sono invec-
chiate, altre sono morte; ma 
la limpidezza, l'essenzialita. 
l'energia esatta del suo dise
gno « a filo di ferro *, antica-
pitalista e antifascista. con-
frontate oggi con le immagi-
ni anche piu sofisticate e tec-
nologiche della propaganda 
capitalista e fascista, confer-
mano la giustezza umana e la 
necessita storica di una in-
transigente lotta unitaria per 
il socialismo. 

Dario Micacchi 

CON UN APPARECCHIO SVIZZERO 

ORA ANCHE VOi 
DIRETE ALT 
AL VELENO 

DELLE SIGARETTE 
Vi diciamo subito che non si 

tratta di una tnediclna. Una 
azienda svizzera ha brevcttato 
e diffuso un congegno, che evi-
ta tutte le dannose conseguen-
ze del fumo, sostitoendosi alia 
mancanza di volonta di smette-
re del fomatore piu o meno 
accanito. Si tratta dl un boc-
chlno con regolatore di misce-
la aria-fumo, per cui II fuma-
tort smette gradatament* di 
fumare, senza soffrire per la 
mancanza brusca di ntootlna. 
E' II fumatora che regola, gior
no per glemo, la quantita dl 
fumo aspirate (pur non prl-
vandssi del piacere della slga-
retta fra le dita), flncM avra 
smesso di fomaro dal tutto, en
tro poco piu di quattro sottl-
mano. Con questo apparecchlo 
si ha comunque II piacere psi-
cologico del fumo, si dlslntos-
sic* rorganismo lentamente, 
senza gli effetti dannosl dl una 

brusca sotfrazione d! droga, 
della cattiva digestione, della 
diminuzione della memoria e 
cosi via. 

Scrivete oggi stesso a c Lenk 
Italiana* Sezione UL/2 • Via 
Cavallotti, 13 • 20122 Milano, 
e riceverete contrassegno il 
bocchino brevettato Air Smoke 
Regulator per sole lire 5.900, 
piu spese postal!. Non man
date denaro ORA! Pagherete 
al postino alia consegna del 
pacco. Garanzia: se entro otto 
giorni dal ricevlmento, dopo 
aver seguito le istruzioni, non 
avrete tralto alcun giovamen-
to, potrete restituire II bocchi
no, purche nello stesso stato 
In cui I'avrete ricevuto e sartte 
rimborsati Integralmente delta 
somma versata. Scrivete subi
to per difendere flnalmente vol 
stessi dai gravi danni del fu
mo, dalla noclva abltudino alia 
droga. Scrivete OGGI STESSO. 
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