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IL SAQOIO. Roberto Gualtieri analizza l'attivita del segretario del Pci dal 1941 al 1946 

m Destino delle parole1 II termlne 
doppkzzn, rlfenw al Pa. lu impie-
gato per prlmo da Palmiro To^iat-
S, in un Imponante Comitate cen-
trate del plug™ 1956, per splegare 
percrte dopo II '53 A partito non 
aveva saputo approhttare della 
sconfitta del centnsmo, Togliatti ri-
tenera che una pane nlevante del 
rJngenll e dei mittanll evfctente-
mente nonconcBwdeva la prc«pet-
rJvn democratica del partNo E ac-
cadulo invece che neia ietleratura 
dedcata al Pel quel (ermine Sia sta-
to nferito sempre pin a Togllaru 
steaso, pet indicate ftmdamenlal-
mente ire cose- la corowenTa, nel
la sua figura, dl duestagtoni anute-
Uche, quella in cui era stato segre-
tario del Comintern e quella in an, 
dopo la guerra, era stato un prota-
gonista delta vita pollilca italiana, 
owefo la doppia kattd della sua 
poliilca, unsa Ha la tedetta alia Re-
pubUca italiana e la federta a Mo-
sca, oppure, mfine, I'tdea che, per 
la subordlnazione agli mleressl 
dela potenza sovietica, tutta la pc-
Mica da lui perceguKa In Italia fosse 
destitute di tondamento 

L'enowntameriKi Hfcotoglco 
della IMta politica negli aim! SO e 
I'mterprelaikine che nil flnire del 
decennlo una pane delto stesso 
Pel diede deUe regionl percui a di-
chiaravacondusa respenenza sto. 
ricadl quel partito tecero diventare 
quella esjaesskme un luogocomu-
ne del Hnguaggto giomabsuco e 
politico. 

Ma le condukml storiche che 
ruwtto fatto della flguradf Togliatti 
una posta della lotta politica cor-
•enle sono venule meno da tempo 
e perch! voglia rillleUere senamen-
te sula sua vtcenda si e creata una 
sjtuazlone nuova. Dall'85 con I av-
vento al potere di Gorbadov, furo-
no ellmkiale le condlztoni della 
guerra Iredda Con ta fine deU'Urss 
5 e dlssotto anche II bipotarismo 
Dagi ink* del 'SI non c'e pnl il Pel 
e dunque non v'e ptt un soggetto 
alia continulta stortca del quale le 
dispute suNa figura di TogBatn a 
possononfertre 

Hmcatotmm 
C'e la posabillta. per di i voglia 

Hberaisi dei concetti e della merita-
M del secoh breve, di ncostruime 
aspettl e moment! in modo stonca-
mente fondato E un complto non 
laclle, anche perche e contrastalo 
da grandi corona poHtiche e di 
penstero che ceicano di indirizza 
re quests rewsione alia reiterazn> 
ne del paradlgml della guerm civile 
eurapea Ma, sopratturio Ira I piu 
glovani, c'e chi ci prova, con tena-
cia e con buoni rimhau. fra queai 
vorrel segnalare Roberto Gualtieri, 
II quale ha pubblicato <ti rewrite 
una originate rtcaca su Tegliaiii e 
la pohtico estmi iMftofM (Edrton 
RUimti, [9K),checomprendesli 
anni Ira la Resetenza e la ranfica 
del traltatodi pace 

II libro e assal piu che un mo-
menlo, ben ncostruito della bio-
gralla di Togliatti e, come nota du-
llano Procatci nella prefazione, 
non appartiene certo al geltere 
conentedeile stone drparbio £,se 
si vuote, un applicazione riusciia 
del canone stonogiafico gramscia-
no, secondo il quale scrtverc la sto-
na di un partito vuol dire senvcte (a 

Pals-Smtmiii 

Di TogUatti 
ed^Ila 
che non e'era 

• M l p p a v A C e * 

stona d un paese dal punro di vista 
del programmi, (telle idee e della 
proposla polrDca di quel determi 
nato partito Peicto in questa letice 
opera prima si ftitrecciano una 
monteplicita dei piani di cui non 
posso rendeie conto qui al lettore 
Accenno solo al fatto che 1'aaone 
polittca di Toghalti * insenta nel 
quadro-benpadronegaiato-non 
solodella nceiida itaiiana ma an
che della auerra ddto search lere 
europeo, Jelie dinamiche che ca 
rattenzzavano irapporti fra le po-
lerae della Grande coalizione anti 
fascista e (telle stralegie che cia-
scuna di erae venne elaborando 
neD'mlento dl impnmere alia stnit-
tura del mondo del dopoguerra il 
propno segno 

Scmpiihcando a! masamo si 

pu6 dire che dalla ncerca di Gual
tieri il luogo comune della dop-
piezia logltalliana e frantumato E 
cid aa grazie all'inquadramefilo 
dell opera dl Togliatti negli scenan 
accennatt sia grazie alia messa a 
frutto dl nuove font! documentali 
(s^uiatamente t'archwn stonco 
del Pd e arcuni londt ddl'archivto 
del Comintern resi di recente ac 
cessiblh) ma soprattutHi sane al 
cnteno fflonografico (che k> studio 
d'una personalita politfca mtema 
zionale come Togliatti nchiede e 
favonsce) di connettere stretlfl-
mente politica interna e pdfflca 
estera Un cnteno assai poco se-
guito dalla slonograAa contempo-
raneisttcasull Italia, ebbene-equ-
slo II paradosso piu grande - so-

prarrutto per I epoca successiva al
ia seconda guerra momKale, la sto. 
na d un singolo paese nsulti sem-
pre pik) carattenzzata dalla 
combmazfone delle condizioni in
terne e di quelle intemazionaK del 
suosvihippo 

Dalla svolta di Salemo alia bene-
vola ast^isione sulla ranfica del 
trattato dt pace I azione di Togliatti 
hi coerentemente ispirala ad un 
unlco disegno sis di polibca inter
na che di politica intemazlonale 
ncosbuire I'umta e I'indipendenza 
del paese dais ad esso un regime 
parlanlentare foodalo sul nioto de-
temunante dei paiuti di massa e 
sulla collaborazione al govemo dei 
partiti antitascisU, cooperare a lare 
della Grande coalizione andfasci-
sta il nuovo quadro delle relazioni 

•ntemazionab anche dopo la guer
ra, non schierarsi con I'uno o con 
I'albo blocco, nelcasoche le -sfere 
dl lnBuenza>, incui il mondo alia fi
ne delta guerra a andava raggrup-
pando.aBasiomiasserolnWocchi 
contrapposti Questo non tocca il 
legame di TogfiatU con I'Urss, che 
anche m quegH anni lu solldissimo 
ed essenziale. Ma qual'era, all epo-
ca. la politica sovietica' Rno alia 
conckuione dei trattab di pace -
sebbene ndla seconda meta del 
'46 cominclasse una restaurazione 
dello stalmismo che I'anno dopo, 
con il COminfonn, si sarebbe este-
sa anche ai rapport intemazionau 
- I'Urss prescelae come canone 
prmapate della sua poKhca estera 
la ccoperazKMie con le atoe grandi 
potenze antiteciste. GO rendeva 
compatible la strategta di unMi an-
tilascista e di indipendenza naao-
nale perseguMa da Togbatn In Italia 
con la poSHca estera deB'Urss e 
non togkeva autonomla e otiginalr-
ta al disegno togkattjarw, che m 
pokaca mtema Vaeva ongine da 
una ben dettrminala vlsione dela 
storia d'kaBia e in potattca estera da 
una detenninata perceTtone degll 
interessi soWetici (e dd moviraen-
tocomunisia internazionaie) alter' 
nabva aBa stralegia di autobola-
menlo (prevaba fin dalla Dnedegli 
anni Venti) Ai verUci del movi-
mentocomunista essa aveva conti-
nuato ad awre corso la legittjmftl 
anche durante gb anni Trenta Di 
questa vK»ne Togliatti era stato un 
protagonfata e nella guerra antifa-
SCisIa essa aveva avuto rl soprav-
vento 

La prova di questa interpretazio-
Ite £ nella ampiezza ed Intensita 
delle opposizioni che, per far vale-
re la sua llnea, TogltatH dovette su-
perate sia net suo partito, sia nel 
rapporti con gli lugoslavi (questio-
nediTriestt) 

I pOnCM OWO MtttlfO 
Dagh epoodi di questo contrasto 

emergono con ctiiarezztLje due B-

intemazionale si opponeva la bnea 
dasse coiUro dasse (Scoccimarro, 
Secchia, etî > alia quale com-
spondeva, sul piano intemaziona
le, la bnea della contrapposizione 
fra I due month (socialismo conlro 
capitalismo) che fin daH'mizu del 
'46 vedeva negli lugoslgvi gli ante-
agnanidlquellochedal 47saieb-
be stato lo schema del Conunform 

Insomma, la nceica di Gualtien 
conlnbuisce a nstabilire una walla 
che, per quanto elemenlaie, e di 
sulito limossa Gli anni dal 41 at 
'46 non fufono dominati dallo 
scontm fra capitalismo e sociah-
smo e non furono anni di guerra 
(redda. Se si evlra di applicate an
che ad est gU schemi invalsi nei 
decenni successrvi, forse tutto a fa 
pid chiaro e I'analtsi deUe atuazio-
nl puO essere piu ventiera Si deve 
anche ootere. s'uitende liberara 
daHa mentabta della guerra fredda 
Ma il merho di Gualtieri non e solo 
questo lllustrando lo schema del 
suo libro non si da conto del sale 
degli epeodi attraverso i quad la n-
costruzione si dipana e della vivez-
za della sua narrazione Per quesu 
non resta che nvolgere un invito al
ia lettuia 

LA MOSTRA. Il Veneto e il Friuli del Seicento nelle opere di un maestro da riscoprire 

La Venezia dei «foresti» nei dipinti di Cameo 
•ate PMLuect 

m PORTOOflUARO Diciamo la ve-
ritfl. Antonio Cameoe, si scusi il bi-
sticclo, una specie di Cameacte 
frkilano II suo nome non si pub di
re che sia motto nolo, se perano il 
slndaco di Portogruaro Castone 
Rabbachiri, (elicemente neletto. e 
I'assessore alia cultura, Andrea 
Martella, contessano che «per mol 
II di noi quello del Cameo era un 
nome come tanti altrt, probabil-
mente di uno che aveva acquisito 
qualche merlto, un plttore legato 
alia stona della nosta citta, e anche 
a quella di Concordia Questo e 
poc altro sapevamo di Antonio 
Canieo. Che, pure, e uno dei gran 
dl del Seicento veneto. come que
sta mostra beillssima, inaugurata il 
6 magglo nella sede del Palazzo 
vescovlle (restera apeita lino al 6 
agosto tuttligiomldaite lOalle 19 
ingresso 10000 lire) dlmostra sen 
zaombradidubUo 

Certo dl questo maestro dl ca 
rattete -Jitroso se non scontroso« 
che Roberto Longhi detmiva con 
un dispiezzo ingiusloe immotivalo 
•un planista dl provincia- non si sa 
molto TutU i document! che lo n-
guardano sono presenti nel oel ca 
tdlogo della Electa (50 000 lire alia 
mostra 70 000 in hbrena) assie 
me ad altn saggi sulla pittuw dell e 
poca nel Veneto e nel Fnuli Ma 
non rivelano un gran che 

UnaUografUoMiura 
Dicono che Antonio figlio del 

camoanaio Giatomo e di -Sabba 
da sua consorte- £ venuto .il mon 
do a Concordia Sagittana il 2b no-
vembre 1637 Elencano le dalp dl 
nascha dei sei hgli (quasi tulti mor 
u giovamssimi) pprodothelacasd 
ncevull in cambio di quadn la da 
la della sua rootle (16 novembre 
1692 a Portogruaro) e poro piu 
Pure il Lanzi chceunodciwmmi 

padn della nostra stona dell arte 
aveva scntto dl lui che era «U genio 
maggiore dopo il Pordenone>, 
nelFnuli E non aveva torto 

Chi e dunque queslo Antonio 
Cameo, the nei suoi 55 anni di vi
ta si e aggirato sostanzialmente, 
sollanto net lemton rWutani con 
qualdie probabile spostamento 
nella vicina Venezia' 

Concordia Udine Portogruaro 
sono le sue tappe E tuttavia que
slo "pianista" tult altro che prouin-
ciale conosce"a benissimo non 
solo turn gh tspartHl. dei grand! ve 
ncti del Cinquecento peraltro s 
portata di mano ma anche quelle 
dOltralpe con preterenza per le 
opere liamminghe E nei suoi ntrat 
ii difalti sono rtntracciabih ascen-
denze di Van Dyck e di Pranz Hals 
per non parlaie dell attrazione per 
ic lurtimose alfoscinand accensio 
m cromatiche di Rubens C e. inol 
lie la iiia passione per le inclsloni 
di Bloemaert (presenti alia mostra 
i limpidissimiesemplanotandcsi). 

da cui (rae ispirazione per guslosi 
quadretti di maniera 

«Lut>t consistam della vocaao-
ne artistica del Cameo - senve ̂ do 
Rizzi si cala nellambito della 
spmla dialettica del Maniensmo. 
eltidendo pero la stanca acide
mia e la wiota retonca di Palma il 
govane e "dintomi' perilrecupe-
ro delle alchimie tonali e delclassi-
cismo hnguistieo del pnmo Trzia-
IK" 

RHratto degll >uMml-
Ma il suo contesto magmlica 

mente rappresenialo in una delle 
sale della mostra, * quello dei -fo-
resti», che giunti a Venezia da va
ne parti d Italia e d Europa contn 
buirono a nanlmare un boccheg-
giante panorama figurative com-
plessato dai g^anti del secolo pre-
cedente £ dai Fetti Strozzi, Lyss. 
Mazzoni Mallei che II Cameo trae 
sangue per le sue creazioni Che 
sono fdtte si di tanie nelaborate n-
sullanze. ma ainhe di ptopn 

schietli pensien 
StranoU i due autentici capola-

von che ramgurano <nn pitocho el 
una pitocha», che antcipano quel 
mondo degli «lltimi« die qualche 
decennio dopo. avia nel Ceruti (il 
Pitoccheito, per I appunlo) I espo-
nente di magpor spicco Qui, Ira 
I altro, t due personaggi i cui void 
ncorrono in tanbssimi aim quadn, 
sono vtsti con lanla piu umana par 
teupazione in quanto i modelli 
potrebbeni essere i geniton del 
maestro 

Meno conosciuti aim dipmli (al-
cuni mai visti) venuti per I occasio-
ne da vane parti del mondo 

Insomma una bella mostra e 
per modi una grossa sorpresa 
Una "scoperta" tamo piO gradita 
peiche godula in una bella cittadi 
na del dolce Fnuh che conserva 
ancora palazzi affrescati nella (ac-
ciata unostupendocampanilero-
manico e un dehzioso angolo dei 
•molini" con un centra stonco di 
tutto nspetlo 

Noi siaino 
piccol i ,ma 
cresceranno. 
700 bambini di Chernobyl 
ciiratt e assistiti in 
diverse cittd italiane; 
141.000 bambini 
indonesiani 
soccorsi e nutriti a 
Minahasa; borse 
di studio per 
studenti poveri, 
italiani e 
stranieri; 
assistenza 

medica e 
farmaceutica ai 
bambini immigrati e 
alle loro famiglie; 
finanziatnenti per un 
vastissimo programma 
di educazione e 
formazione. 

Con 
I'anticipo 
dell'8 per 

mille del '91 
(quello degli anni 

successivi non e 
ancora arrivatP) 

abbiamo cercato di 
aiutare a crescere tanti 

bambini di tutto 
il mondo. 

Gsenza 
trattenere 

neanche una lira 
per noi. Perchi 

1'Unione delle Chiese 
Cristtane Avventiste 

del 7° Giorno si 
mantiene da sola, con le 

decime e le offerte dei 
propn fedeli-

Destinateci 
1'otto per 
mille dell'lrpef: 
avrete la 
sicurezza che 
servira ad 
aiutare solo chi 
ha veramente 
bisogno. 
Ovunque. Senza 
distinzione di 
razza, colore, sesso 
o religione 
Quando si affida 
cjualcosa a 
qualcuno, non fa 
piacere che venga 
utihzzato bene ' 

Altre information! 
alia pug 377 del 
Televideo RAI 

^ U N I O N E I T A L I A N A 
CHIESE CRISTIANE 

AVVENTISTE DEL 7° GIORNO 
I UnfenaCfliwCrt«ian*Au»iitto»clil7'gk>fno | 
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