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Pubblicate le lezioni 
di Giacomo Debenedetti 

La personality 
di Tommaseo i . 

Un niefodo di indagine essenzialmenle psicologisti-
cocon un esplicifo richiamo alle feorie di Jung 

Poeta, romanziere, filolo-
go, polemista, Niccolo Tom
maseo e certo fra le perso
nality piu interessanti della 
letteratura italiana ottocen-
tesca; altrettanto certamen-
te, pero, la sua opera non 
reca il segno di originalita 
assoluta riconoseibile, ponia-
mo, nel Manzoni o nel Por
ta o nel Leopardi. Viene 
pereio fatto di chiedersi co
me mai proprio al Tomma-

'seo Giacomo Debenedetti ab-
Ma dedicato due dei corsi 
universitari che tenne du
rante l'ultimo periodo della 
sua vita, fra il 1958 e il *60 
Niccolo Tommaseo, Gar-
zanti, pp.- 308, L. 4.000). 
Professore scrupolosissimo, 
i suoi appunti per le lezioni 
avevano l'ampiezza di scrit-
tura e l'organicita sistema-
tica del vero e proprio li-
bro: assai opportuna dun-
que la loro pubblicazione 
postuma in un volume che 
si affianca all'altro, analogo, 
sul - Romanzo del • Nove-
cento. , 

Come 6 noto, Tattenzione 
del grande critico era dedi-
cata in prevalenza alle vi-
cende del nostro secolo. Vol-
gendosi al passato, la sua 
scelta cadde specificamente 
sul Tommaseo perche la 
figura tormentata di questo 
scrittore, con i connotati po-
co attraenti del suo carattere 
umano e gli stessi aspetti 
irrisolti della sua opera, of-
friva un'occasione cospicua 
per applicare un metodo di 
indagine essenzialmente psi-
cologistico. Con un richia
mo esplicito alle teorie di 
Carl Gustav Jung, Debene
detti definisce il Tommaseo 
un introvertito, cioe un es-
sere «ritirato nel proprio 
centro », incapace di uscire 
da se per instaurare un rap-
porto di medesimezza uma-
na con i suoi simili. L'esi-
stenza tommaseiana appare 
tutta dominata dallo sforzo 
e dal fallimento' di < irra-
diarsi sulle cose e sugli al-
tri esseri»: cio che avrebbe 
dovuto nascere come entu-
siastico slancio d' amore 
prende corpo invece come 
obbedienza autopunitiva a 
una lcgge religiosa vissuta 
in spirito di espiazione. 

' L'itinerario critico si con-
centra nella ricerca dei sin-
tomi, a suffragio di questa 
diagnosi. Ecco la lunga, im-
peccabile analisi d'una pa-
gina giovanile del Tomma
seo contro i « barbati »: do
ve la barba viene interpre-
tata come attribute simboli-
co dell'autorita (quindi, psi-
cologicamente, della figura 
paterna) che impedisce ai 
giovani, ai figli, di fare li-
bero ingresso nel mondo e 
realizzarvi autonomamente 
se stessi, costringendoli co-
si a reprimersi, a imprigio-
narsi nel proprio io, in uno 
stato di frustrazione acci-
diosa. La prima parte della 
vita dello scrittore e impron-
tata da un desiderio acre di 
rivalsa, che porta pero a un 
esito inatteso: Tommaseo in-
teriorizza il principio d'au-
torita, diventa ' « barbato » 
lui stesso, alle prese con un 
Super-io che piu di prima 
gli inibisce Io sfogo degli 
impulsi vitali. 

L'autore 
e Fopera 

Questa indagine della per
sonality, a livello di incon-
scio, vuol trovare riscontro 
neU'esame stilislico di alcu-
ni testi poetici, indicati co
me esemplari, sia del primo 
sia deH'uItimo ' periodo di 
attivita: « La natura dell'uo-
mo e la sua letteratura, se 
la nostra spiegazione e cal-
zante, debbono spiegarsi re-
ciprocamente: Puna chiari-
re le ragioni dell'altra e vi-
ceversa ». In effetti il meri-
to piu evidente del metodo 

, applicato da ' Debenedetti 
sta nel proposito di sintetiz-
zare unilariamente i vari 
aspetti e motivi' dell'espe-
rienza vissuta dallo scrittor 

, re, riportando i dati pro-
priamente letterari al lo-

_ - ro significato di simboli del
la sua umanita profonda. 

- . Tutta via il ricorso agli 
; "strumenti offcrti dalla psica-
' nalisi non implica alcuna 
^ caduta nclle illusioni d'una 
f- scientificita obbiettiva. De-
"; benedetti anzi sottolinea con 
• energia il carattere intuiti-

j - vo del • melodo che ha se-
i - guito, in parte per progct-
K' to e in parte per istinto *, 
Q procedendo • un po' ansio-
\ aamente >, attraverso « alcu-
i ne associazioni di idee >, si-
^ n o i che e scattato il die, 
i'j «la scintilla che illumina e 
f OTdina i nostri dati e risul-

tati par/iali di lettura e ci 
permette di ricostruire la 
figura del Tommaseo scrit
tore in un nostro discorso 
ragionevole e interpretati
ve ». Da cio la giusta pole-
mica contro il sociologismo 
volgare, cho> pretenderebbe 
di dedurre 1'arte d'un auto-
re dalle sxie premesse intel-
lettuali, attraverso una sem-
plico ricostruzione dell'am-
biento ' storico-ctilturale in 
cui si e sviluppata. 
, A Debenedetti preme in
vece cogliere l'originalita 
singolare e irripetibile del 
fatto poetico, in quanto ta
le, al di la di ogni formuli-
stica. Ma il punto e che 
questa esigenza lo porta a 
rinserrarsi in un circuito 
chiuso fra autore e opera, 
in cui va smarrito quel ter-
mine essenziale di riferimen-
to per ogni attivita espres-
siva, che e rappresentato dal 
lettore. II testo letterario 
nasce infatti da una somma 

' di motivazioni soggettive 
che confluiscono nella spin-
ta a entrare in sintonia co-
municativa con degli inter
locutor] storicamente, social-
mente, culturalmente deter-
minati, chiamandoli a con-
dividere il messaggio che 
viene loro trasmesso. In 
questo senso, fondare l'eser-
cizio critico su una psicolo-
gizzazione dell'uomo, per 
quanto acuta, non puo con-
durre a risultati pienamen-
te soddisfacenti; anche se 
le si giustappone, come in 
un gioco di specchi, una ana
lisi stilistica della raffinatez-
za che in queste pagine pos-
siamo ammirare. 

Un'awentura 
mentale 

In effetti, e sempre la real-
ta dell'opera a imporsi pri-
mamente al critico: lo stes
so Debenedetti affaccia, con 
onesta profonda, il dubbio: 
« Puo darsi, beninteso, che 
questa interpretazione psi-
cologica ci sia suggerita, no
stro malgrado, da un giudi-
zio o da un'impressione pro-
venienti dalla lettura delle 
opere del Tommaseo; che 
noi stiamo illudendoci di in-
dovinare un uomo, che vice-
versa ci ha gia dichiarato 
coi suoi scritti il proprio se-
greto». Dichiarato, ovvia-
mente, a chi sappia inten-
derlo, penetrando il senso 
dell'operazione con cui lo 
scrittore si e appellato al 
pubblico. Ogni piu sofistica-
to atto di scrittura si con-
figura come un intervento 
concreto, e dunque interes-
sato, sulla comunita cut lo 
autore si richiama, parlan-
dole il linguaggio rassicu-
rante della tradizione o 
quello dell'innovazione pro-
vocatoria. 

Qui risiede la storicita 
profonda dei fenomeni let
terari, e qui se ne vcrifica 
il segno di classe. E' impor-
tante notare che anche di 
questi problemi ineludibili 
Debenedetti andava matu-
rando una miglior coscienza: 
il ritratto del Tommaseo am-
bisce a inserirsi in un con-
testo organico, una « biogra-
fia del secolo », che resta 
appena abbozzata, pero, qua
si uno scheletrico indice dei 
nomi, al punto da poter cs-
sere relegata in appendice 
al volume. D'altronde, l'ac-
certamento dei limiti riscon-
trabili nel metodo di lavo-
ro debenedeltiano non puo 
non confermarne, al tempo 
stesso, la perdurante attua
lita. Estraneo alle tendenze 
frigidamente estetiche (per 
dirla con Gramsci) dcll'idea-
lismo crociano, da cui pure 
aveva preso le mosse, Debe
nedetti non concede nulla 
al tecnicismo ancor piu fri-
gido delle teorie formalists 
secondo cm la letteratura si 
spiega solo con la lettera
tura. 

• II suo atteggiamento e 
sempre umanamente appas
sionato: quest' opera sul 
Tommaseo nc fomisce ulte-
riore, suggestiva conferma. 
Ma la adesione partecipe 
con cui imprende a rico
struire il dinamismo del pro-
cesso creativo non implica 
mai il venir meno d'una ri-
gorosa lucidita intelletlua-
le. Per questa via Debene
detti attuava l'impegno ci
vile della sua critica; e as-
sieme concepiva ogni rico-
gnizione aU'interno d'un au
tore come un'avventura men-
tale, di cui rcstituire, nella 
prosa saggistica, l'affascinan-
te complessita. 

Vittorio SpintzzoU 

La redazione da cui partivano durante la guerra i «Discorsi agli italiani» 

suoi commenti, con lo pseudonimo di-Mario Correnti, andarono in onda per tutta la durata del conflitto, tre volte alia settimana - Un linguaggio piano, 
>mplice, che comunicava la certezza della disfatta del nazifascismo e chiamava il popolo a levarsi contro il regime di Mussolini - II messaggio del 2 gen-
lio 1942: « Soffia bggi sul mondo un vento nuovo, che ai tiranni reca tempesta e ai popoli liberta » - II discorso del novembre '43 nella Sala delle Colonne 
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II nuovo museo Ma jakovskij 

• U'AHAMH HPQfVfl hPAAUCTb BI'Afy, 
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Gli original! di molti cartelloni propagandi-
stici («Okna Rosta») eseguiti da Vladjmlr. 
Majakovskij entreranno a far part* della col-
lezione del nuovo museo del poeta che si sta 
allestendo nell'ultimo appartamento moscovita 
da lui abitato. I cartelloni sono accompagnati 
da versi di Majakovskij, alcuni dei quali ine-
difi. 

I cartelloni erano conservati dal moscovita 

Nikolai Vinogradov, che lavord assieme al 
poeta alia composizione dl * Okna Rosta,pK. I: 
cartelloni vennefo compost! negli anni 1919-22 
sui temi di maggiore attualita e diffusi in 

"tutfo il paese. 
Vinogradov ha donato al museo • anche i 

pennelli e i colori usati dal poeta. Nella foto: 
uno dei piu tipici cartelloni propagandised 
del tempo. 

Fu la guerra a condurmi 
nel comitato della radio dove 
ebbl la fortuna di incontrarmt 
e discutere con Togliatti. La 
domanda con la quale, come 
la maggior parte dei miei 
coetanei, chiesi di essere tn-
viata al /route, signified per 
me la mobilitazione nell'am-
bito dell'attivita della radio 
per le trasmissioni in lingua 
straniera. 

Inizialmente, come collabo-
ratrice della redazione italia
na partecipai alle trasmis-
siotil rivolte alia gioventu. Nel 
1941, a dicembre, fui nomina-
ta direttrice della sezione per 
I'Europa occidentale, della 
quale faceva parte anche la 
redazione italiana. 

I primi giorni di lavoro si 
sono impressi nella mia me-
moria con particolare forza. 
Eravamo immersi in un'at-
mosfera di grande tensione 
morale e spirituale. Non co. 
noscevamo stanchezza e ci 
sentivamo uniti da una straor-
dinaria comunanza di senti-
menti e aspirazioni, dall'as-
soluta fedelta al paese del so-
cialismo. dall'odio per.il na
zifascismo e dall'internaziona-
lismo. Accanto ai compagni 
sovietici - lavoravano - msigni 
personalita del f». wimento co-
munista internazionale e alcu
ni del suoi combattenti di pri
ma linea, passati attraverso 
le prove piu dure. 

In piazza 
Puskin 

II gruppo della redazione 
italiana era diretto da Luigi 
Amadesi. A fianco dei comunt-
sti sovietici (tra i quali spic-
cava per la sua eccezionate la. 
boriosita e dedizione A. Ku 
driats) lavoravano ' parecchi 
compagni l italiani. • L'anima 
della redazione era Ruggero 
Grieco. uno dei massimi espo-
nenti del PCI, uomo di note-
vole cultura e versatilita. do-
tato di un brillante talento let
terario e di una grande capa-
cita di lavoro. Nei mesi piu 
difficili della difesa di Mo-
sea (autunno 1941) Grieco e 
Kudriats, rimasti in citta, as-
sicurarono la continuity det 
programmi per tventiquattro 

, ore su venUquattro. GrUco 
' scriveva ogni giorno importan-
it servtei:; commenti sullk tm^ 
ptese del pbpolb sovietico al 
fronte e nelle retrovie, note 
polemiche m cui smaschera-
va la propaganda fascista, te-
sti satirici. Non posso non ri-
cordare qui t nomi dei redat-
tori, dei traduttori, degli an-
nunciatori: Clarenzo Menotti e 

Le peregrine ipofesi di un biologo 

I mattoni della «ipersocieta» 
L'apparizione romana di James Danielli ha ricalcalo il modulo sensazionalisfico con cui venne annunciata nel 
1970 la cosfruzione di una cellula vivenle — Come si offiene la «sinlesi artificiale» di un ecosisfema? 

a La scoperta scientif ica pi a 
sensazionale degli ultimi an
ni reca il suo nome: la co-
struzione sintetica di una cel
lula vivente che ha aperto 
gravi. • angosciosi • problemi 
agli uomini di scienza di tut-
to il mondo ». Con ' irritante 

goffaggine — ormai fortunata-
mente evidente anche ad un 
pubblico profano, spesso in 
grado di giudicare a a naso» 
maldestri tentativi di batta-
ge — gli organizzatori dei 
«Martedl Letterari» hanno 
portato a Roma, al teatro Eli-
seo. uno scienziato america-
no di origme inglese, James 
Danielli. presentandolo addi-
nttura come il fantomatico 
premiato per il 1971 di un 
non meno fantomatico « Pre-
mio Nobel per la biologia». 
A parte le inesattczze di for
ma (esiste. inratti, solo un 
Nobel per la Medicina e la 
Fisiologia), restano le gravi 
mancnevolezze di sostanza. 
che hanno accompagnato, in 
un chma — ahinoi! — di pro-
vincia culturale. l'apparizione 
romana dj Danielli. 

Vcdiamo. innanzitutto, i'an-
tefatto che e servito a crea-
re non poca conf usione lntor-
no ad un personaggio. certo 
non sconosciuto negli am
bient] scientific! intemazio 
nah. ma che sembra gradt-
re eccessivamente gli spregiu-
dicati sensazionalismi pubbh-
c;tari. Nel 1970. Danieili. che 
dinge un gruppo di b;olog.a 
teoretica presso 1'universita 
di New York a Buffalo, an-
nuncio in un comunicato 
stamps di aver sintetizzato 
artificialmente cellule viven 
ti. Secondo 1'uso che ne fan-
no correntemente . i b:o!ogl. 
I'espressione « sintesi - artifi-
ciale » era da considerarsi as-
solutamente inadeguata. Si vi 
de. inratti. che Danielli si era 
limitato a «smontare • e a 
« ricomporre » alcun: tipi ds 
cellule, usando a volte com
ponent! di cellule diverse II 
materiale di laboratorio per 
questi esperimenti comunque 
interessanti. anche se non 
del tutto inediti. era fomito 
dalle amebe. da essert. cioe. 
costituiti da una sola cellu
la di notevoie grandezza e 
complessita. Perfezionando 
una serie di procedlmenti tec-
nicl ed adoperando metodl 
microchlrurgicl, Danielli era 
riuscito a separare 1 piu 

importantl costituenll delle 
amebe — nucleo, cltoplasma 
e membrana cellulare —, pro

prio come si possono smonta
re le parti di una macchina. 

Eseguito ' questo lavoro su 
molte amebe, egii otteneva 
degli ammassi distinti di nu
clei, di membrane e di 11-
quido citoplasmatico che poi 
mescolava e ricoraponeva in 
vario modo. con II risultato 
di avere la ricostituzione di 
amebe funzionali. Intorno a 
questo sistema, paragonabile 
ad una «catena di montag-
gio j> cellulare, Canielli costrul 
una serie di illazioni. affer-
mando che 11 mescolamento 
di amebe diverse rendeva pes-
sibile la costruzione di orga-
nismi capaci di popolare pia-
neti attualmente privj di es-
seri viventi 

Una simile tesi parve subi-
to .abbastanza peregnna e 
non sfugg) ad alcuni il sospet-
to che Danieili. legato alia 
NASA da contratti di ricer
ca. volesse fare un po' di 
propaganda alia biologia spa-
ziale. allora sostenuta e in-
centivata dall'ente americano. 
Oggi. Danielli ripropone con 
pari disinvoltura i suoi temi 
preferiti e torna a riafferma-
re — questo e Targomento 
della conferenza tenuta 1'altro 
giorno all'Eliseo — che * la 
sintesi della vita artificlale e 
tanto necessaria quanto de-
siderabiie» Una conferenza. 
a'dire li vero. un po* sui ge
neris: perch* Danieili. piutto-
sto che esprimere compiuta-
mente il suo pensiero. si e 
limitato a farsi precedere da 
un opuscolo « espllcativo r e a 
dare, su richiesta del pubbli
co. vashe. laconiche e. spes
so. inoomprensibili spiega-
zioni-

«E* mia opinlone — si leg-
ee in questo opiscolo — che 
la sintesi di vita artificlale 
-h un immancabile risultato 
del processo sociale che ci 
ha porta ti alia presente con-
diz'one. Possiamo oggi ren-
derci conto con chiarezza che 
gli organism) artificial! verran 
no sintetizzati: non e piu que
sto il punto centrale. II pro-
blema cur dobbiamo dedicar 
ci e: quale uso possiamo e 
dovremmo fare della nostra 
capacita di sintetizzare ta vi
ta*. Abbiamo. insomma, da-
vantl a noi un bel mucchio 
di mattoni; ora si tratta, dice 
Danielli, dl • tlrar su il mu
re o addirittura la casm. Cer
to, dobbiamo stare attenti a 
non far la fine dei fisici 
atomicl e a non manipolare 
questa nuova • dellcata tae-

nologia biologica nel chiuso 
dei laboratori e a fini di po-
tere o di distruz:one. Se il 
tutto awerra alia luce del so
le, saremo in grado nel giro 
di dieci o vent'anni di metter 
mano al problema della pro-
duzione alimentare nel mon
do. di operare il passaggio 
da un'industria' convenziona-
ie (che richiede alti consu-
mi di energia e che e fonte 
di inquinamento e di conta-
minazione) ad un'industria 
biologica e di applicare • la 
sintesi di orgamsmi artificial: 
alia medicina. 
• Bene. E chi saranno 1 pri

mi a fare tutto questo? . I 
giapponesi, ha risposto pe-
rentonamente Danieili Sa
ranno loro. i ctedeschi del 
I'Oriente ». a bruciare sui filo 
del traguardo perfino il po-
tente colosso americano e ad 
infrangere quegh ultimi. resi-
dui tabu che ci scparano an-
cora da tanto entusiasman-

ti risultati. Risultati che, se
condo Danielli, andranno nei 
prossimi anni dalla sintesi di 
geni a quella di cellule, di 
organismi. di socleta e di 
ecosistemi. aAffinche la no
stra • civilta continui — ha 
poi awertito — e necessario 
che diveniamo piu attenti al
ia - • sin£esi. raaggiormente 
preoccupati delle conseguenze 
a lungo termine delle nostre 
azioni e decision!, piu inte-
ressati al buon sen^o. Se 
svilupperemo questo interes-
se scopriremo di essere an
che noi in grado di sinte
tizzare un supenore livello di 
ordine biologico, la iperso-
cietav. La ipersocieta? Una 
ragazza tra il pubblico e par-
sa un po* dubbiosa e ha chie-
sto sp:egazioni. Ma il nostro 
vago espositore di problema-
tiche tutunbiti ancora una vol-
ta non si e pronunciato 

Giancarlo Angeloni 

La Regione Emilia promuove 
un incontro con gli scritlori 

BOLOGNA. 29 
Si svolgcra a Bologna, dal 18 al 20 maggio. un colloquio con 

scrittori italiani c stranieri promosso dalla Regione Emilia-Roma-
gna sul tcma « Cultura. mformazione e stato rcgionale >. L'inizia-
tiva e stata dccisa dalla giunta regionale ncll'uHima seduta e 
ricntra nelle proposte al Consiglio per la preparazione di un piu 
ampio convegno sulla liberta dell'inrormazione 

«Dal colloquio con gli scritton — e detto in una nota del-
i'ufflcio siampa della Giunta — la Regione si attende contnbuti 
di pensiero. di elaborazione e di proposte per la conoscenza dei 
problemi posti in discussionc e per I'individuazione di opportune 
soluzioni anche di natura legislativa. sia di compotenza regionale 
sia di compelenza del Pariamento. Le indtcazioni del colloqbio 
vcrranno ad anicchire il dibattito del convegno sulla liberta del-
I'informazione che si svolgcra successivamente. secondo le deci-
sioni approvate dal Consiglio regionale al termine della recente 
discussione sulla riforma della RAI-TV e sui problemi dell'infor-
mazione. 

« Al con\egno saranno imitate a partecipare le rappresentanze 
degli Istituti pubblici clettivi. delle organizzazioni economicbe. 
del mondo politico e culturale. II colloquio con gli scrittori costi-
tuira percid un'importante premessa del cenvegno regionale. Par
ticolare spazio sara dato alle questioni dell'editoria. considerata 
sia nella sua generalita sia nel settore giornalistico. e al rapporto 
degli scrittori con la societa. nei suoi aspetti istituzionali e nella 
sua articolazione civile >. 

La nota sottolinea quindi rhnportanza che la Regione da ad 
• un « nuovo ruolo degli scrittori. alt'interno del rapporto generate 
con la cultura, per un contributo alio sviluppo della societa e alia 
stessa costruzione dello stato democratico. II colloquio promosso 
dalla Regione Emilia-Romagna — conclude la nota — tocca per-
ci6 un tema di fondo della vita nazionale e coinvolge anche le 
esperienn di decentramento ttatuala di ahri paasia. 
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Rita Montagnana, Olga Pasto-
re e Sergio Di Giovanni. An
na Bessone e Giovanni Fari
na, e altri ancora. •_ , 

Balzano alia memoria i gior
ni e le notti trascorsi a pre-
parare i testi: i bollettini del-
Vufficio informazioni, i coniu-
nicati ufftciali, le corrispon-
denze dal fronte, gli articoli. 
Non posso dimenttcare la not-
te del 22 luglio 1941, ullorche, 
dopo un ordine di Goebbels 
<«Si deve costringere al si-
lenzio la radio di Moscan), 
sull'edificio del nostro comita
to in Piazza Puskin (oggi sede 
della « Novosti») venne sgan-
data una bomba. Essa cadde 
proprio nel cortiletto interna 
del fabbricato e per puro ca-
so non esplose. Quella notte 
e nei giorni seguenti la voce 
di radio Mosca continub a 
farsi udire con la forza di 
prima. 

Alia redazione italiana To
gliatti arrivb fin dal primo 
giorno della guerra. «Arrivb, 
— ha scritto Amadesi nel nu-
mero 35 di "Rtnascita" del-
Vanno 1969, — per conoscere 
le ultime notizie dal fronte e 
ascoltare anche cio che noi 
dicevamo al popolo italianoa. 
Da quel momenta, dal memo-
rabile 22 giugno 1941 fino al
ia sua partenza per l'Italia,av-
venuta alia fine di febbraio 
del 1944, non cessb Vattivita. 
di Togliatti alia radio, il suo 
aiuto alia redazione italiana, 
che si sviluppo su un duplice 
piano: nella elaborazione del 
contenuto ideologico delle tra
smissioni per I'ltalia e nella 
sua diretta e personate parte-
cipazione alle comunicazioni 
radio. ,, 
• // 27 giugno 1941 andb in 

onda il primo commento di 
Mario Correntt (Togliatti seel-
se • questo pseudonimo • per 
quell'occasione). I «Discorsi 
agli italiani» che vennero 
trasmessi tre volte alia setti
mana per tutta ta durata del
la guerra. dtvennero parte in-
tegrante delle trasmissioni 
realizzate dalla redazione ita
liana. All'inizio essi furono let-
ti da un annunciatore. poi pre
se a leggerli direttamente To
gliatti. 

E' ammirevole Vincrollabile 
fiducia nella vittoria dell'eser-
cito sovietico con cui Togliat
ti fin dalla sua prima trasmis-
sione descrive agli ascoltatori 
Ataliani la tetra prospettiva 
nella quale si^.JioUocdva'.la 
guerra scatendta ~da~ 'Hitler, 
quella guerra criminate in cut 

, Mussolini aveva .coinpolto an-
''che Vltalia, cbndahnahdtila'al 

ruolo di satellite della Ger-
mania nazista. L'fdea delta 
sconfitta e della catastrofe che 
attendevano I'invasore, la idea 
deila invincibilita del popolo 
sovietico animavano tutti < 
commenti di Togliatti. 

Nei primi giorni della guer
ra venne stabilito, con la par-
tecipazione di Togliatti, I'tndi-
rtzzo politico del lavoro alia 
radio-, che Amadesi nell'artico-
lo gia ricordato riassume con 
la seguente formulazione: si 
decise di sferrare un attacco 
generate al fasdsmo, senza 
ferire il sentimento e la dt-
gntta nazionali del popolo ita-
liano. di chiamare gli operai, 
i contadini e gli italiani tut
ti alia lotta piu risoluta con
tro il regime fascista. 

Piu tardi ebbi la fortuna di 
ascoltare piu d'una volta le 
conversazioni del compagno 
Togliatti coi dirigenti del Co
mitato delta radio e coi pnn-
cipali collaboratori della re. 
dazwne italiana. In queste 
conversazioni egli sviluppava 
e arricchiva le tesi poste alia 
base del lavoro, adeguandole 
ai fatti nuovi che si andava-
no via via verificando, chid-
riva la situazione italiana, da-
va dei consign e a volte va-
lutava criticamente questo o 
queliaspetto pratico della no
stra attivita. Nel contempo, 
egli ascoltava sempre atten-
tamente Vopinione dell'inter-
locutore, di cui teneva con
to, e anzi cercava di stimo-
lame il pensiero. _ 

Nel ricordare quet tempi e 
gli incontri personali con To
gliatti, non posso non porre 
in evidenza un particolare 
tratto della sua personalita, 
che oggi. trascorsi tanti anni, 
mi sembra straordinariamente 
prezioso. Penso alia grande 
sempllcita con cui sapeva ri-
volgersi agh uomini. In quel 
tempo burrascoso, che aveva 
sconvolto la vita di tutu, evi. 
dentemente non ero in grado 
di apprezzare appieno questa 
dote di Togliatti. anche se 
gia allora sentivo che non si 
trattava di un uomo comune, 
e non di rado rimanevo inti-
midita conversando con luU 
Tuttavia, egli non faceva mai 
sentire la sua superiorita. Po-
co prima deWinizio della guer
ra, essendo venuto a sapere 
che mi occupaco della stona 
d'ltalia. mi invitb nel suo mo-
desto appartamento nella fo-
resteria del Komintem, Al
lora, stavo terminando gli stu-
di per il conseguimento della 
libera docenza e svolgevo una 
ricerca sulla Repubblica Ro
mana del 18481849. . 

Togliatti dtscusse a lungo 
con me su questo argomento, 
mostrb di interessarsi alle mie 
analisi. fece delle ofscrvazio-
ni e infine mi diede dei consi
gn, facendo rifenmento alle 
opere di Marx. Engels e Le-
n/n 

Mi e rimaslo particolarmen-
te impresso nella memorw. un 
incontro del giorni inquieli 
della fine d'ottobre e dell'int 
zio di novembre del 1941. Ri-
vedo lo stanzone che accoglie-
va tutte le principali redazio-
nl delle trasmissioni radiofo-
niche per Vestero. A uno del 
tavolt, conversando con noi, 
sedeva Togliatti, tranquillo, 
concentrato e torse ancor piu 
riservato del solito. Cinterro-
gava sul lavoro, ci chiedeva 
i testi trasmessi. Rlcordo con 
quanta attenzione, facendo 
uno sforzo evidente per trat-
tenere Vemotione, leggeva le 

prime lettere trovate addosso 
al primi italiani caduti al fron
te. Rlcordo che una di esse 
era spruzzata di sangue. Suc
cessivamente Togliatti, senza 
badare a cio che accadeva 
nella stanza, si mise a scri-
vere. Scriveva molto rapida-
mente e con precisione, cor-
reggendo di rado. Si trattava 
di un articolo dedicato appun-
to aUe lettere dei soldati. 

Piii tardi tomb piu volte su 
questo tema anche nei «Di
scorsi agli italiani», che ab-
bracciavano un ampio e mul
tiforme complesso di proble
mi. Nei commenti di Mario 
Correnti e concentrata la ric-
chezza dt pensiero di Togliat
ti e si ha un esempio di pro
paganda convincente, appas
sionato e nello stesso tempo 
priva di retorica, attenta alia 
psicologia ed ai sentimenti dei 
piu ampi ceti popolari. Non 
per nulla f« quegli anni il no
me di Mario Correnti acqui. 
stb un'ampia notorieta in Ita
lia. E' superfluo dire quale 
vnportanza avessero per i co-
muntsti che lottavano clande-
stinamente in Italia le infor
mazioni verttiere, trasmesse 
da Radio Mosca. Togliatti lo 
sapeva. 

'La guerra, i suoi svtluppi e 
Vinevitabile disfatta del fasci-
smo erano il principale tema 
dei commenti di Mario Cor
renti. In ogni suo commento 
risonava un risoluto appello al 
popolo italiano perche pones-
se fine alia guerra e si le-
vasse a lottare contro il re
gime fascista. II messaggio 
di capodanno, che porta la da
ta del 2 gennaio 1942, termina-
va con queste parole: « Soffia 
oggi sul mondo un vento nuo. 
vo, che ai tiranni reca tempe
sta e ai popoli liberta. Possa 
esso giungere anche in Ita
lia, infiammare le menti, far 
rinascere il coraggio, restitui-
re al popolo la fiducia nelle 
proprie forzef ». *: - t • 

Queste parole furono pro-
nunciate quando la macchina 
militare di Hitler aveva gia 
ricevuto un colpo folgorante 
presso Mosca. Ma dovevano 
ancora essere combattute al-
tre dure battaglie, e Togliatti, 
esprimendo la convinzione nel
la vittoria finale sul fascismo, 
non sminuiva mai le difficol-
ta che restavano sulla via del
la vittoria. Fra i fattori che 
rinviavano la disfatta del ne-
mico Togliatti indicava, I'as-
senza'del secondo fronte/Egli 

. dicepa^nfil 1942 che un'offen-
siva delle armate degli allea. 
ti in concomitanza con quella 
dell'Esercito sovietico avrebbe 
consentito fin d'allora la di
sfatta della Germania di Hi
tler. Nel discorso trasmesso il 
1. gennaio 1943 parlb della bat-
taglia " di Stalinqrado. Parlb 

, con entusiasmo della splendi-
da vittoria del popolo sovieti
co. della a vittoria della liber
ta. della civilta e di tutta la 
umanita suite forze tenebro-
se della barbarien. Nei com
menti di Togliatti era sem-

>pre presente il pensiero che 
sul territorio dell'URSS era 
in corso un grande scontro, 
dal cui esito dipendevano le 
sorti di tutta Vumanita, e che 
a qui, nell'Unione Sovietica, si 
lotta per la liberazione del po
polo italiano n. Egli rilevava 
che questa idea stava diven-
tando patrimonio di sempre 
piu larghi ceti sociali in Ita. 
lia. 

Ma sarebbe difficile valuta-
re tutta la forza dei « Discor
si agli italiani» di Togliatti, 
se non si tenesse presente che 
si rtvolgeva agli ascoltatori 
un uomo che aveva infinita-
mente cari gli autentici inte-
ressi nazionali del suo paese. 
Diiiiostrando che era possibi-
le e necessario evitare la 
catastrofe e chiamando alia 
lotta, Togliatti parlava delle 
grandi tradizioni di liberazio
ne nazionale del popolo ita
liano. 

Appello 
alFunita 

In uno dei suoi primi com
menti egli ricordb agli ascol
tatori una delle pagine piii 
tristi della storia del paese, 
la partecipazione degli italiani 
alia campagna di Napoleone 
in Russia nel 1812, e citb le 
amare parole del Leopardi: 
«0 Italia mia,... in estranee 
contrade pugnan i figli tuoi' 
Pugnan per altra terra itah 
acciari». , • , 

Togliatti rendeva un grande 
tributo di rispetto agli croi 
del Risorgimento, a comincia-
re da Garibaldi e Mazzini. 
Udite dall'EIAR le prime no-
tizie sulle azioni dei a ribelli», 
ossia dei partigiani italiani, 
nella zona di Trieste. Togliat
ti parlb dello « spirito immor. 
tale di Garibaldi». In tal mo
do il passato veniva collegato 
al presente. Ma naturalmente 
il tema centrale dei «Discor
si agli italiani}} di Togliatti 
era il presente. Egli metteva 
a nudo con mictdiale sarca-
smo le azioni dei gerarchi fa-
scisti. e nel contempo manife-
stava simpatia per il popolo, 
compresi i soldati ingannati. 
mandati a morte sicura per 
una causa ingiusta. 

Infine, fin dai primi inter-
venti egli ausptcb con coeren-
za la formazione di un largo 
fronte nazionale di lotta con
tro il fascismo: incitb aU'uni-
ta antifascista, che era la 
condizione decisiva per un fu-
turo sviluppo democratico del 
paese. 

L'inizio delle operazioni ai-
leate in territorio italiano, la 
crescente lotta partigiana e la 
caduta del regime di Musso
lini aprirono-una, fuse nuova 
nella storia del paese.. Togliat- a 
tl Yeag\'a'questi abv'enimenti 
con. discorsi •appassionati, in 
cut si manifestd ancor piu • 
chiaramente la sua*capacita 
di vedere molto avanti nel fu-
turo. Ricordo l'ultimo discorso 
pubblico pronunciato allora da 
Togliatti a Mosca. Fu alia fi
ne di novembre del 1943. Ri
cordo la Sala delle Colonne 
piena di gente, lo splendido 
rapporto di Togliatti interrot-
to da fragorosi applausi. Dan-
do una profonda analisi del
la situazione italiana, creata 
si nel periodo dello sviluppo 
della Resistenza, egli addito 
il compito dello allargamento 
del fronte di lotta, delta crea-
zione di un governo naziona
le antifascista, delta convoca. 
zione di una Costituente. Egli 
vedeva chiaramente gli obiet-
tivi della lotta per la rinasct-
ta dell'Italia, cui, tornato m 
patria, si dedicb interamente. 

Carolina Mistano 
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Europa aperfa (editoriale di Agostino Novella) 
Metalmeccanici: la forza operaia (di Adalberto Minucci) 
La piefra e la mano (di g. c.) • 
II SIFAR degli anni 10 (di Aniello Coppola) 
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Dopo Rimini una UIL unita? (di Fabrizio D'Agosttni) 
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Safir) 
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Gian Carlo Ferretti) 
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Petruccioli) 
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operate (di Rino Serri) 
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maschi. Antonio La Forgia. Walter Vitali) 
GENOVA - La linea vincente nella costruzione del mo-
vimento (di Giulietto Chiesa) 
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operaia (di Franco Camarlinghi) 
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rienza di lotta (di Giuseppe Caldarola) 

• NAPOLI • Memento di Mta • di unificaiione (di Giu
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