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II signif icato del ritorno in URSS del grande artista 

TERRA E CIELO PI CHAGALL 
II lungo e complesso itinerario di uno dei maggiori protagonisti della pittura moder-
na — Speranza e fiducia nell'uomo espresse con colori infuocati e con lirici vol i d i 
f igure umane e animali — II « duro desiderio di durare » attraverso le prove della storia 

Entusiasmo, sorpresa, com* 
mozione e lunga fila da mar* 
tedl 5 giugno per entrare 
nella Galleria Tretiakov. a 
Mosca, dove e stata allestita 
una mostra ' antologica di 
Marc Chagall con ottanta 
opere di pittura e grafica. 
Per l'inaugurazione, l'ottan-
taseienne artista e tomato in 
URSS: vi mancava da cin-
quanta anni. 

All'inaugurazione, la com* 
pagna Ekaterina Purtseva, 
ministro della Cultura del-
l'URSS, ha dato un ber.ve-
nuto assai caloroso a Cha* 
gall dicendo che i sovietici 
sono molto felici di rive-
derlo ed ha sottolineato il 
fatto che, nelle sue imma-
glni cosl liriche e umanisti-
che, anche nelle tante di-
pinte in Francia, cl sia « uno 
spirito russo che aleggia 
ovunque». Per questa gran
de occasione, sono usciti dai 
deposit! delle gallerle sovle-
tiche alcuni capolavori, gia 
inviati in Occidente come 
per la grande antologica del 
1959 a Parigi, ma che erano 
sconosciuti o poco conosciu-
ti, in URSS, al di fuori del
la cerchia degli specialisti. 

Chagall, il quale aveva 
portato in dono un gran nu-
mero di opere grafiche ha 
cosl risposto al benvenuto: 
« Sono sinceramente grato el 
Ministero della cultura del-
TURSS per l'invito rivoltomi 

. a venire nella mia patria, 
. alia quale sono sempre stato 

spiritualmente vicino e per 
il fatto che i miei quadri 
siano esposti alia Galleria 
Tretiakov ». 

L'awenimento culturale di 
Mosca e di grande importan-
za: un segno tra 1 numerosi 
segni nuovi sia dello svilup-
po di un riawiato dialogo 
dei compagni sovietici con 
resperienza dell*arte in Oc
cidente, sia di un recupero 

- critico alia cultura socialists 
di alcuni artlsti russi e so
vietici i quali, tra il 1910 e 
il 1930, hanno dato un gran
de contributo al rinnova-
mento del punto di vista e 
dei modi di vedere la realta 
con i suoi conflitti tragici, 
con le sue speranze trasci-
nanti, con i suoi ricchi e 
contraddittorii tentativi poe
tic! di partecipazione el de-
stino di sterminate masse 
umane. 

Chagall e stato uno di que* 
Gti artisti essenziali, un pit-
tore che ha saputo straordi-
nariamente durare, attraver-
so vicende esistenziali e sto-
riche tanto grandi quanto 
terribili, salvando non soltan-
to la sua determinazione poe-
tica ma il dare forma della 
pittura e del mestiere del 

Eittore in quanto Insostitui-
ile potere di immaginazio-

ne lirica della vita. Paul 
Eluard, con Apollinaire cu-
bista e Aragon, il poeta che 
e piu penetrato nel mondo 
pittorico di Chagall, ha par-
late di a duro desiderio di 
durare ». 

Marc Chagall e nato a Vi
tebsk il 7 luglio 1887 da fa-
miglia un po' contadina e 
un po' ertigiana. Si e for-
mato profondamente nello 
ambiente familiare e sociale 
ebraico. Tra il 1907 e il 1910, -
la sua vita di pittore fu du-
rissima, in un angolo di stan-

, za nel ghetto che l'autorita 
zarista aveva assegnato agli 
ebrei di Pietroburgo. In Ma 

. vie, Chagall ha raccontato 
momenti grandi e minuti 
della sua esperienza di gio-
vane pittore ebreo: tra le 
prime, folgoranti immagini 
quella di un violoncello che 
piange stonato durarte il ca-
salingo rituale ebraico con i 
vecchi familiari degni di 
Rembrandt e la notte russa 
di la dalla finestra; e, poi, 
I'altra immagine del sogno 
con l'angelo di teona che 
gli viene ad annunciare il 

- destino di pittore. in una tri 
ste notte, su un letto misero 
di • una dolente e maleodo-
rante stanza osped-ale riem-
pita di rcspiri e mormorii 
baudeiairiani. 

Nel 1910. lascia Vitebsk 
aeon le sue aringhe» per 
Parigi. Chagall ha ricordato 
questo momento chiave della 
sua giovinezza. «Ho lasciato 
il mio pacse natale nel 1910 
A quest'epoca avevo deciso 
che avevo bisogno di Pari
gi. La terra che aveva nutri-

.to le radici della mia arte 

Marc Chagall: «Autoritratto», 1914 (collezione Stern -
New York) . Nella foto sopra il titolo: « Gli amanli sopra 

la citta », 1917 (Galleria Tretiakoff • Mosca) 

era Vitebsk, ma la mia arte 
aveva bisogno di Parigi co
me l'acqua... Come pittore e 
come uorao del popolo (e io 
considero il popolo come 
1'elemento piu sensibile del
la societa) io sentivo che la 
piu alta ramnatezza plasti-
ca esisteva in Francia ». 

Per Chagall, stabilitosi nel 
casermone della Ruche, Pa
rigi e «la piu grande rivolu-
zione deH'occhio »: Cezanne, 
Manet, Monet, Renoir, Seu-
rat. Van Gogh, il fauvisme 
del grande colore di Matis
se: e poi i cubisti verso i 
quali mantiene una certa di-
6tanza: a molti, infatti, la 
sua pittura sembra poco pla-
6tica e troppo letteraria; ma 
il poeta del cubismo, Apolli
naire, davanti at suoi primi 
capolavori, si entusiasma per 
1 grandi colori verdi e viola 
«che fanno spaventon e se 
ne esce con l'esclamazione 
ssurnaturel!», da molti in-
terpretata come una glorifi-

cazione surrealista avanti 
tempo. 
- Del 1909-1914 sono i primi 

capolavori un po' cubisti e 
molto fantastici: lo e il vil-
laggio, Dedicate alia mia fi-
danzata, Alia Russia, agli asi-
ni e agli altri, Gli innamo-
rati, La morte, piu varianti 
della Nascita, II villaggio 
russo, la luna. In questi qua
dri e in altri, il lirismo vi-
eionario di Chagall e subito 
al massimo della tensione: • 
ia vecchia terr î russa, il 
mondo contadino e il mondo 
ebraico sembrano posseduti 
da una comune afollia»; 
animali e uomini decollano 
come seguendo grandi cor-
renti di dolore e di gioia; i 
colori, misteriosi e infuocati 
anche quando sono di toni 
freddi, rivelano una straor-
dinaria tensione dei senti-
menti e dei pensieri: tutto 
e stravolto, sottosopra, vo-
lante. incandesoente, inna-
morato. 

La festa per le strade 
a Vitebsk dopo POttobre 

Soltanto un altro grande 
Iirico, il pittore tedesco 
Franz Marc, da tanta impor-
tanza agli animali e ne fa 
simboli della terra contadi
na di pari forza. Chagall pit-
tore deil'amore tocca il su
blime quando dipinge scene 
di morte o di fatica quoti-
diana che somigliano a un 
esodo biblico e mostrano. in 
trasparenza. nel ventre di 
animali s donne, nuove crea
ture in formazione {Donna 
incinta e Mercante di bestie 
del 1912-13). 

Chagall torna in Russia 
con la guerra: dipinge auto-
ritratti. soldati. acrobati del 
circo, figure e ambienti 
ebraici (Al di sopra di Vi
tebsk, Ebreo rosso. II rabbi-
no con il limone. Lo spec-
chio. II poeta disteso). Nel 
1915 sposa Bella RosenfeW: 
con felicita matissiana di
pinge la sua donna e Ida, 
che e nata, in chiari mattini 
russi con le fragole sul ta-
volo povero di - pittore. In 
Francia ha lasciato oltre 
cento tele; ma il colore 
splendido che ha scoperto 
nella moderna tradizione 
franoese se l'e portato in 
Russia. ' 

Cor. la nuova vita assieme 
a Bella, il suo lirismo amo
roso e vol-inte rinverdlsce: 
ecco il pittore e Bella che 
volano sopra Vitebsk come 
angeli di icona in immagini 
verdi, vio!a, azzurre e gialle 
con fkimmelle rosse (L'anni 
versario, Gli innamorati in 
verde, La passeggiata, Dop-
pio ritratto col bicchiere di 
vino e Al di sopra della cit
ta). E" incredlblle che un 
pittore, pure genlale, nel 
1915-17, potesse credere tan-
to nell'uomo, e vedere tall e 
tante speranse, tall e Unti 

amori, da farlo volare: non 
e a caso che, in quel mo
mento, in Russia e nel mon
do, un potere cosl dell'im-
maginazione ce ravessero 
soltanto i comunisti, i bol-
scevichi. 

Era venuto dalla Francia, 
Chagall, e, nel 1917. alio scop-
pio della Rivoluzione, si sen-
te maturo per « inseguire 
questo sogno nel cielo e sui
te torra di Vitebsk ». 

E' nominato, da Lunaciar-
ski, commissario alle Belle 
arti di Vitebsk e fonda un'ac-
cademia di cui e direttore e 
alia quale invita il costrut-
tivista Lissitzky, il grande 
astrattista suprematista Ma-
levic, il figurativo Pougny. 
In questi giomi anche Kan 
dinski ha un incarico- rivo-
luzionario importante per 
Tarte. 

Nel ' primo anniversario 
della Rivoluzione torna a Vi
tebsk e dirige un gruppo di 
artisti che portano tutti i 
tipi di pittura moderna nel
le strade per la festa prole 
taria comunista. Assieme ai 
pittori artisti lavorano i pit-
tori edili e un po' tutti i 
compagni. II 23 ottobre, nella 
citta di Vitebsk, tutti gli 
asini e le vacche multicolor! 
d e l l a Russia contadina, 
« gonfiate dalla Rivoluzione » 
come bandiere. ricorda Cha
gall, decorano le strade. 

Grandi i contrast! e le 
discussion! che passano tra 
Chagall e i suprematisti e i 
costruttivisti i quali allora 
avevano posizionl ufficiali 
egemoniche. Chagall lascia 
l'accademia da lul diretta e 
si trasferisce a Mosca dove 
lavora per 11 teatro e dipinge 
decorasioni murall per il 
Nuovo Teatro di Arte Ebral-
ca dl Stata Inizla cosl una 

lunga collaborazione col tea
tro che dura a! giomi nostrl. 

Nel 1922, Chagall, dopo un 
60ggiomo a Kaunas per una 
mostra, torna a Parigi, via 
Berlino. A Parigi aveva la
sciato i cubisti e trova, al-
I'avanguardia, i surrealist!: 
ne condivide la linea d'im-
maginazione ma non l'auto-
matismo, ironizza sul lette-
rario che spregiato ierl trion-
fa oggi. A Parigi e in Fran
cia, lavora con una dedizio-
ne incredibile e sempre piu 
iarghi riconoscimenti fino al 
1937, al concretizzarsi vio-
lento ' della minaccia nazi-
sta. Nel 1941 parte per gli 
Stati Uniti; tornera nel 1947 
a Parigi. 

Gli annl di guerra sono 
stati - di dolorosa fertilita 
creatlva: con parole dl una 
poesia di Chagall si potrebbe 
dire « gli uomini alia ricerca 
dl una casa elloggiano nella 
mia anim&». A Parigi il pit-
tore ha dedicato alcune serie 
di immagini bellissime, ple-
ne di amore, ma nelle quali 
la nostalgia della terra rus
sa e il panico per la sua 
sofferenza humane, e cosl 
per quella degli ebrei nei 
lager nazisti, abbulano 1 co
lori in una sequenza malin-
conica di anottuml». Ci so
no molte crocefissioni nella 
pittura dl questi anni. C'e 
un bue su una piazza d'un 
villaggio russo che, crocifis-
so a testa in giu, beve il suo 
sangue da una tinozza. 

C'e, nel 1937, un bozzetto ti-
tolato La rivoluzione, dove un 
Lenin acrobata-angelo e car 
lato e sta in bilico cercando 
dl mettere ordine in un tra- ' 
gico caos. E ci sono molti in
namorati distesi su letti di 
fuoco o su nuvole nere e sem
pre piu spauriti; ci sono luci 
di candele tenute accese a 
stento nelle case come sen
timent! umani sempre piu 
rari. E ci sono animali: gal-
li russi che stridono in albe 
infuocate; vitelli e uccelli che 
suonano quel violinl che gii 
uomini hanno smesso di suo-
nare; ci sono Isbe e palazzJ' 
russi, tetti di Parigi e stra
de dl New York a fare una 
unica dolente, • pazza citta 
svuotata, notturna. Ci sono I 
partigiani antifascist! nella 
Resistenza del 1937-1948 che 
debbono salvare anche il Cri-
sto crocifisso, il pittore stra-
mazzato. mentre tocca al mi-
tico, mistico bue contadino 
volare con una flaccola so
pra il martirio. -
- Negli anni cinquanta e ses-
santa, Chagall ha potuto es-
sere piu sereno: ha fatto scul 
ture e ceramiche ridenti: ha . 
concentrate la gioia dell'a-
mato mondo della musica 
nel ridente soffltto dell'Ope-
ra di Parigi; ha fatto vetrate 
per la cattedrale di Metz e 
per Gerusalemme (ma ha vo-
luto ancora parlare a tutti 
gli uomini e non soltanto agli 
ebrei): ha dipinto molti qua
dri di vita quotidiana con i 
colori matissiani dj una vita 
che si puo ricominciare. Ha 
fatto molta grafica. Ha !a* 
vorato per il teatro e il ballet-
to (da Strawinski a Ravel) 

Sono questi soltanto de^ii 
accenni al percorso comples
so e tenace di un pittore 11 
quale ha salvato il potere 
umano dell' immaginazione 
della vita, deH'awentura sen-
timentale. dell'amore anche 
quando sembra che non sia 
proprio possibile crederci. E 
un gigante Iirico. un artista 
molto creattvo e molto com
plesso nella sua ossesslone 
mistica umanistica. nella 
gioia. nella malinconia. 

Salutando Marc Chagall, la 
compagna Ekaterina Furtseva 
ha detto che ora i suoi qua
dri sono in buone mani e si 
e augurata che il suo SOR-
giomo in URSS gli Ispiri nuo
ve splendide opere. E* possi
bile, per le antiche radici, per 
resperienza e la sensibilita 
maturate dentro l'arte moder
na d'avanguardia, per tutti 
quegli esseri che ha lanclato 
in volo sulla terra contadina: 
qualcuno di loro dovra pure 
incontrarsi con le tante mac-
chine che dalla terra tecno-
logica ora si levmno in giro; 
perche di questi oochl cosl 
umani e buoni e amorosl de-
*H animali volant! dl Marc 
Chagall c'e proprio tanta ne-
cessita. 

Dario Micacchi 

>t II quarto volume della «Storia del comunista italiano» di Paolo Spriano 

Le radici della Resistenza 
A colloquio con Tautore - Preso in esame Tarco di tempo che va dalla riscossa operaia alia lotta armala, e che 
segna la fine del fascismo - La rlcoslruzione del partifo e lo sviluppo del processo unitario nelNtalia sconvolla 
dalla guerra - La prospettiva del movimento comunista internazionale - Testimonianze di dirigenti e militant! di base 

E" arrlvato in questi glornl 
' in llbreria il quarto volume 

della Storia del Partito comu
nista italiano dl Paolo Spria
no, edlto da Einaudi, come 1 
precedent!. II sottotitolo del 
volume La fine del fascismo. 
Dalla riscossa operaia alia lot-

' ta annata, gia indica l'arco 
cronologico conslderato: dal-
l'entrata in guerra dell'ltalia 
fascista alia caduta di Musso
lini all'lnlzlo - della Resisten
za. Intervistiamo il compagno 
Spriano e «come prima do-
manda gli chlediamo perch6 
non si sia splnto oltre. t 

' / '. Non avevi annunclato, II-
cenzlando II terzo volume. 
che II quarto sarebbe stato 
I'ultlmo e avrebbe abbrac-
ciato anche II periodo della 
guerra dl llberazlone? 

E gia. In questi casi, per 
giustlficare il fatto che si sud-
divide la ricerca in due par
ti, si dice generalmente che 
11 materiale cl e scoppiato 
tra le mani. La verita perd 
non e questa almeno per me. 
II materiale che ho raccolto 
per 11 1940'43 in effettl e mol-
to abbondante ma la ragione 
per cui ho deciso che era me-
glio fare cosl e un'altra o me-
glio sono due: la prima, che 
la « guerra fascista » mi e ap-
parsa, dopo un'analisi parti-
colareggiata, prestarsi a una 
storia del « fronte Intemo», 
che mancava: soltanto Ia vi-
cenda di sofferenze del popo
lo, dl sgretolamento delle ba-
si del regime, poteva illustra-
re adeguatamente 1'incidenza 
dell'azione del partito e le 
condizioni politiche da cui 
parte la Resistenza. L'altra 
ragione ri guar da la successl-
va periodizzazlone. 1943-'46, 
per il quinto — ed ultimo! — 
volume, di cui, se vuoi, par-
leremo piu avanti. 

Ccco, intanto vorremmo ci 
dicessi di piu sulla materia 
di questo quarto volume e 
sul probleml che hal in-
contrato. . 

II libro riprende le mosse 
dal periodo della «non-belli-
geranza» dell'ltalia, dallo sta
to in cui si trova il Paese 
quando Mussolini lo get* 
ta nella fornace della secon-
da guerra mondiale, a fianco 
dei nazisti tedeschi. E* un 
paese povero, gia stanco, in 
cui, via via che il regime ac-
cumula sconfitte sul front! 
e lmpone nuovi sacrifici al 
le masse lavoratrici, ai com-
battenti, alia gente insomma, 
comincia a maturare un'oppo-
sizlone, ,di piccoli gruppi ope
ra!, giovanili, intellettuali. Poi, 
dal 1942 al 1943, assistiamo al 
fenomeno della a riscossa ope
raia)). all'esplodere delle con-
traddizioni della classe diri-
gente, al colpo dl Stato. Nel 
quadro naturalmente na gran
de parte la ricostruzione del 
Centro • intemo clandestino 
del partito, la sua iniziativa 
al pari del dibattlto che si 
svolge neU'emlgrazione e del
l'azione politica e propagan
d i s t s del compagno Togiiat-
ti a Mosca. 

- Su questo punto, delforiz-
zonte internazionale, che no-
vita ci sono nella tua trat-
tazione? 

Credo di avere precisato la 
prospettiva ' del movimento 
comunista t internazionale, 
passata la fase. 1939*'41 del 
cosiddetto «disfattismo rivo-
luzionario», la prospettiva 
che si lancia dopo I'aggressio-
ne nazista allUnione Soviet!* 
ca del 22 giugno '41. E* l'ap-
pello alia formazione oel 
Frontl nazionali, in partico-
lare nei paesi occupati. La 
parte di Togllattl e grande 
in questa opera dl Impulso e 

MILANO, AGOSTO '43 — L'atmosfera della guerra si pud ricostrulre anche con questa 
immagine insolita: si pranza per la strada, nelle soste dei bombardamenti 

dl sollecitazione. In una irase 
si potrebbe dire che Togliat-
ti insiste su questa prospetti
va: lotta parti giana e lotta 
unitaria. La prima e impossi-
bile senza che assuma carat-
tere di frontje, unitario, ,que-
st'ultimo sarebbe sterile se 
non si impegnasse in una 
guerra. paniglana.^. se npn 
puntasse a un'lnsufrezfon^ di 
massa contro il nazifascismo. 
In questo quadro ho anche 
fornito, sulla base di ootizie 
di prima mano, parecchi chia-
rimentl — almeno io Ji riten-
go tali — sulle ragioni, stori-' 
che e diplomatiche, dello scio-
glimento dell'Internazionale 
comunista (maggio-giugno 
1943). 
-» - , r. . -

Per tornare all'ltalla, in 
che senso I'c antefatto» 
della Resistenza ' g i i - f Issa 
le basi su cui essa si svi-

•' luppera dopo I'S settembre 
del 1*43? 

In molti sensl. E* utllissi-
mo seguire il faticoso proces 
so unitario che si sviluppa 
nei partiti antifascist! (mol
ti dei quail nascono o rina-
scono nel Paese in questo 
scorcio finale della dittatura), 
l'intensita delle discussloni 
ideologiche, la difficolta dl 
trasformare l'unita in azione. 
Mentre si configura la gran
de manovra di sganciamsnto 
dal fascismo della classe di-
rigente, si va stringendo l'al-

leanza di'quella che sara la 
sinistra della - Resistenza, i 
partiti operal e il Partito di 
azione, e si stanno aggregan* 
do le varie component! del
lo schieramento cattolico. 

Tl sel' servito soltanto del 
, ' ' document! reperibili negli ar-

I -chfvi d\ stato, e . di partito I 
- : '\tkr la '• rKcnHrnziont.^dji-^ 

questa dlalettica, o hat at-
tinto anche .ad altre fonll? 

Devo dire che accanto alia 
documentazione dl quel t>po, 
che resta sempre la fonte mi-
gliore, e alia memorialistica, 
ormai abbondantissima e pro-
venlente da tutte le parti per 
questo periodo, mi sono sta
te di grande aiuto le testimo
nianze dirette dei compagnL 
Esse sono state molte, spesso 
stese in forma, la piu utile, 
di promemoria, da quella di 
Lizzero a quella di Di Bene
detto, di Pompeo Colajannl. 
di tanti altri vecchi militant.. 
Amendola mi ha addirittura 
fatto vedere capitolo per capi-
tolo il dattiloscritto dell'im 
portante . libro che sta scri-
vendo — e che spero uscira 
prestissimo —, Secchia mi ha 
mandate per tempo le boz-
ze del suo imponente iavoro 
che e apparso il mese scorso. 
il povero Scotti mi raccon-
td particolari interessanti del
la lotta partigiana che si svi-

' luppava in Francia con !l con-
corso di tanti militant! co

munisti italiani. Del resto, i 
nuovi contributi che stanno 
uscendo o sono annunciati, 
di Massola, della Camilla Ra-
vera, di Cerreti, i volutnl de
gli scrlttl dl Curiel curat! da 
Frassati, completeranno lo 
sguardo d'insieme che ho po
tuto tracciare nel volume. , 

;*Jial-; ttarlato flnor* del 
cbnfrfbulo di dirigenn*; df:ar-
ganlzzatorl, dl personalita 
politiche. Non fi e stato pos-

' slbile uno scavo che por-
tasse alia luce l a . parte 

. avuta da , tanti militant! di 
- base, semplici operal, orga-

nizzaziont local! del partito, 
piccoli nuclei di in telle t-

'*"* t u a l i ? • . - - - . , » j->-' 

Si, e stato possibile ed e 
su questo terreno. sempre il 
piu difficile da dissodare, che 
ho avuto anche alcune bel
lissime sorprese e soddisfazio-
ni. La cosa si presta a piu 
di un'osservazione storiografi-
ca e politica. L'impulso con
crete alia ricerca storica che 
il partito colle celebrazioni 
del cinquantenario e riuscito 
a dare a collettivi di compa
gni. giovani e meno giovani, 
la stessa passione autobio-
grafica che ha preso molti 
singoli vecchi militant!, dan-
no frutti interessanti. A sua 
volta la documentazione del 
tempo, in particolare quella 
araccoltan dalla polizia alia 
caccia di sowersivi, permette 
di ricostrulre la vicenda di 

piccoli gruppi, cellule, fabbri-
che, vlllaggl e dl avere quin-
di un quadro slntomatico del
la estensione di un mote di 
rivolta, insieme spontaneo e 
organizzato. 

A questo proposlto vorrei 
citare un caso significativo 
e collegarlo al rlsultatl i l una 
ricerca, utllissima per me, che 
annl fa alcuni giovani studio-
si avevano condotto sul famo-
si quarantacinque giomi/del 
governo Badoglio. In quella 
ricerca si sentiva un asslllo 
(che rispondeva alia lpotesi 
fondamentale del ricercateri) 
dl appurare, e di esaltare il 
momento della spontaneita 
nel confrontl delle mediazio-
ni e dei condizionamentl del
le forze politiche, del PCI in 
particolare. Ebbene, citando, 
tra gli altri, il caso di un 
grande sciopero scoppiato in 
un paese del Modenese, Spi-
lamberto, che occupava ben 
cinquemila operal nella pro-
duzione bellica, i ricercatori 
notavano che non risultava 
(siamo al 28 luglio del 1043) 
un intervento organizzato del 
partito. Non risultava dalle 
fonti dl polizia. Ma a me e 
venuto un aiuto insperato 
(ma non fortuito perche si to
ga al fenomeno descritto pri
ma). E' successo che un oel 
giorno viene a trovarm! alio 
Istituto Gramsci un compa
gno di Spllamberto e mi ro-
vescla sul tavolo qualche cen-
tinaio di cartelle, una storia 
del movimento operaio e con
tadino del paese condotta da 
un gruppo di compagni del 
luogo attraverso un Iavoro di 
anni. In quelle cartelle e'era 
anche la descrizione minuta 
e vivacissima dello sciopero 
del 28 luglio, particolarmente 
drammatico. E si scopre che 
lo sciopero era stato deciso 
dal comitate federale del par
tito a Modena e che l'organiz-
zazione comunista dl 55 pi lam-
berto estremamente ramifica-
ta ed efficiente. ne era sta
ta la preparatrice e l'organiz-
zatrice! 

Cast del genere, e anche 
piu frequenti, ti capiteranno 
nel prosieguo del Iavoro. In-
tendi, con II quinto volume, 
riproporre sostanzialmente 
una nuova Storia della Re
sistenza? Come ti prospelti 
questo Iavoro ulteriore? 

Certo la dialettica tra diri-
genze e masse, tra il grande 
peso dell'organizzazione, dt-ci-
sivo, e la- spontaneita della 
partecipazione gioyahile alia 
guerra partigiana, stara al 
centro del quinto volume. Ma 
16 vorrei fare qualcosa di di-
v'erso da una storia della Re-

grand! temi politici e soclali 
aella lotta, i termini del di-
battito e della prospettiva del 
la guerra di liberazione. E la 
periodizzazlone scelta, fino al
ia oonquista della Repubbli-
ca, 11 2 giugno del 1946. inten-
de sottolineare anche un al
tro element© e motivo che 
vorrei collaudare proprio nel 
corso della ricerca: che la sto
ria dell'ltalia di quegli anni. 
la storia della funzione e del
lo sviluppo del PCI non stan
no tutte all'lntemo della lot
ta di liberazione al Nord o 
al Centro-Nord. Bisogna par
lare del Sud, delle sue condi
zioni sociali, della lotta poli
tica che si accende nell'Italia 
liberata, da Bar! a Napoli a 
Roma a Firenze tra il 1944 
e 11 1945, del quadro interna
zionale in cui si colloca l'lta-
lia, di fronte a! vincitori del
la seconda guerra mondiale. 
Solo uno sguardo d'insieme 
pub chiarire tanti punt! re 
stati ancora oscuri. 

a. cl. r. 

Dopo i casi di polinevrite registrati in fabbriche calzaturiere 

Un Iavoro saturo di veleno 
Sotte accusa e I'esano. componenfe della benzma, conlenulo nel mastice per incolare le pelli • AHissima percenfuale del pericoloso pro-
dotto nei camploni esaminafi dal Laboraforio d'lgiene di Pesaro • Un «male mirferioso* che colpisce anche le lavoranli a domidlio 

Dal aostro umato 
! 1 ' ' ' , 
PESARO, giugno. 

E* Vesano — un componen-
te della benzina — la jostcn-
za tossica sotto accusa come 
principale causa d'insorgen-
za della polinevrite. Ia sravls-
sima malattia professionale 
diffusa nei calzatunfici, fab
briche di borse, pellami ed 
affini. Vesano — i tecmci lo 
definiscono un eidrocarburo 
aciclico saturo » — e presente 
in percentuale massiccia (fi
no al 71%) nei collantL Lo 
ha stabilito il Laboratorio di 
Igiene e Profilassi di Pesaro 
cui erano stati sottoposU al 
cuni campion! di collante pre-
levati nei calzaturifici della 
provincia dopo la recente sco-
perta — come ricorderanno 
i nostrl lettori — di 12 casi 
d! polinevrite acuta In un to-
maificio. 

n laboratorio pesarese, tut-
tavia, non era alia prima ana-
lisi in materia: esso opera in 
stretto contatto con U locale 
Centro di Medicina Sociale — 
un istituto volute dagli am-
ministratorl comunisti e so
cial isti della Provincia quale 
strumento importante nel 
campo della medicina oreven-
tiva e del Iavoro — da circa 
due anni Impegnato nella ri
cerca delle origin! della poli
nevrite neirindustria. 

Si pensi che nelle piccole 
aziende calzaturiere si consu-
mano giomalmente anche 10 
chilogrammi di mastice dai 
quail si sprig-on* fino a 7 
cJiilogTamml dl esmio tereo. 
H massimo dt tollerab«it4 
(500 particelle dl eatpto su 
un mUtone dl particelle di 
aria) viene stravolto. Nel cai-
raturiricl si fespira velenol 

Ancora penlora la altuaaio-

ne nelle case della massa di 
lavoranti a domicilio. Nel me
se scorso a Fontespina di Ci-
vitanova Marche il bimbo di 
una Iavorante a domicilio e 
morto ustionato: la - stanza. 
ove si trovava con la rnadre 
era satura di esalazioni (tra 
l'altro, infiammabili) del col
lante. E* bastata una scintil
la per provocare lo scoppio. 
-? Con tu tu probability I'azio-
ne tossica deH'esono viene po-
tenziata o integrata da aitre 
sostanze usate nel cick) iavo-
rativo. A questo proposito il 
prof. Piscaglia, direttore del 
Centro di Medicina Sociale di 
Pesaro, ci ha detto: « Pur non 
potendo indiscutibilmente in-
criminare un solo corpo cht-
mico quale responsabile delle 
forme di polinevrite, data la 
complessita dei prodotti in-
dustriali. tuttavia la pericolo-
sita dell'es&no ad alte roncen-
trazionl in particolari ambien
ti di Iavoro pud essere consi-
derata causa sfcura determt-

Picasso « osceno » 
per la dogana 

giapponese 
TOKIO, 9. 

Funzionari della dogana 
giapponese hanno reso note 
di avere proibito l'lngresso 
nel paese di vent! litografle 
dl Picasso perche fiudlcate 
« oscene ». 

Le litografle dovevano esse
re messe In mostra come ri* 
chiamo in un frande maiac-
alno della irairttaW. 

nante di malattia professio
nals*. -

Vesano e l'ultima delle so
stanze introdotte nei collanti 
al posto del benzolo messo 
al bando dopo anni di lotte 
sindacali. politiche ' e parla-
mentari. Peraltro costa meno 
del benzolo. Una casistica di ti-
po epidemiologico elaborata 
dal Centro di Medicina Sociale 
di Pesaro nvela che dal ion-
tano 1957 la polinevrite colpi
sce i lavoratori di calzaturi
fici ed affini, di fabbriche dl 
impermeabili dell'ltalia Ccn-
tro-Settentrionale (Lombar-
dia, Veneto. Emilia, Marclie, 
Toscana). Ma Enpi, mail, 
Ispettorati del Lavoro non 
vanno oltre-la registrazione 
ed il riscontro del « male mi-
steriosos. Ad esempio, l'Enpi 
ha accertato tempo addietro 
in 74 operai calzaturieri mar-
chigiani (su 350 visitaU) s.nto-
mi di polinevrite tossica. Ma 
si e bloccate IL I 74 operal 
hanno continuato a lavorare 
nei calzaturifici: 32 sono fl-
niti paralizzati. 

Fatto e che per la carenza 
dl interventi degli entl pre-
posti il fenomeno della poli
nevrite ha avuto campo lioe-
ro. Un alluclnante dilagarc 
senza arginl. Ultimamente so 
no esplosi 1 casi di Napoli e 
di Pesaro. Solo nel piccolo 
Comune calzaturlero di Mon-
tegranaro (Marche) sono sta
te diagnosticate 80 poiinevn-
U. E* da citare una dichiara-
slone del dott, Abritti della 
Cllnica di Medicina del Lavo
ro dl Perugia: ha detto che 
dal 1980 ad oral sono stati rl-
ccveratt in quelllstituto cen-
tkiala dl polinevTitlcl prove-
nientl da calMturiflcl. Attual-
atnto al na un ritmo dl n-

cover! di circa due o tre ope
rai la settimana. 

Di fronte a questo vero e 
proprio flagello i'organizza-
zione sanitaria, la relativa le-
gislazione. Ia tutela del Iavo
ro mostrano una plateale in
capacity ed rmpotenza. Tut
tavia si e verificata attorno 
al problema della salute una 
generale maturazione da par-

J 
to di forze politiche e sinda 
call. 

Si anticipa cosl dal basso. 
si sollecita cosl con I fatti 
quella riforma sanitaria non 
piu rinviabile: di questa esi-
genza pressante 11 dilagare del
la polinevrite e una dram-
matica testimonianza. 

Walter Montanari 
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