
Le carte del Partita comunista 
arrivano al Gramsci: parla Silvio Pons 

La stork dltalia 
raccontata dal Pci 
tutta in un archivio 
SB ROMA. Oltre cmquecenlo metri 
linear! di scaffali, quattromila car-
telle che raccolgono piQ di due mi-
llpni.dj fogli. £ I'archivio storico del 
Partita comunista italiano, sino a 
ieri cotiservato nei local! di Botte-
ghe Oscure, ora depositato nei 
nuovi locali della Fondazione Istitu-
lo Gramsci, in via Portuense a Ro
ma. II versamento delle carte e re-
centissimo: le ultime cartelle sono 
giunte alia Fondazione appena 
due settimane fa. Con questa ope-
razione viene ricomposto it patri-
monio arehMstico del Partito co-
munista italiano dall'anno delta 
sua nascita (1921) all'anno del 
suo sclqglimento (1991), integran-
do le coliezioni documentarie gia 
esistenti, aperte al pubblico da anni 
presso la Fondazione, e quelle re-
centemente recuperate dagli archi
vi del Comintern, in fase avanzata 
di ordinamento Si delinea cosi la 
piena apertura alia comunita degh 
studiost di una impressionante mo
le dl document! gestiti con cnten 
scientific! e di trasparenza In altre 
parole, si tratta di un awenimento 
destinato ad avere una eco dawero 
forte nei mondo degli 
storici e non soio m 
esso Quello del Pci 
non e solo, infatti, 1'ar-
chivio di un partito, 
ma una fonte impor-
tante per lo studio del-
la storia d'ltalia, come 
ha dimostrato propno 
in quest! giorm la vi-
cenda del «dossjer 
Lampredi» sulla fucita-
zione di Mussolini, su-
biio nmbajzata sulle 
pagine del quotidian) 
' 'Ne parllamo con 
Silvio Pons, sforico e 
docenle pre>so I'Um-
versita dl Bari, vicedi-
rettore della Fonda
zione Gtamsci dt Ro
ma, studloso della sto
ria della Russia sovietica, autore 
per Einaudi d) un libro dal titolo 
Staltn e laguerra inevitable (1995) 

Un grande archMo 
Pons ct lllustra pnma di tutto lo 

stato delle carte giunte alia Fonda
zione' «£ un grande archivio, fon-
damentalmente relativo al secondo 
dopoguerra, ma contenente carte 
che rlguardano anche anni piece-
denti, ordinato soltanto in parte e 
anche per le parti ordinate dotato 
dl una inventariazione spesso som-
maria In queste condizioni, ntenia-
mo che II nostro compito primano 
sia di comprendere meglio la com-
IKtoizione dell'archivio abbiamo 
eaminUato a farlo con le compe
tent! ma esigue force a disposlzione 
della Fondazione bin dal momenta 
dei primi versamenti (settembre-
ottobre 1995), e ancora non pos-
siamo dire di essere tn possesso di 
un panorama complete, necessa-
rlo ad approntare un piano di lavo-
ro» Un «piano di lavoro» pemordi-
nare un archivio cosi vasto non pud 
che abbracciare alcuni anni 

Tuttavia, I pnmi passi da com
plete sono molto chian «La Fonda
zione porta da questo momenta 
I'intera responsabllita per la gestio-
ne e" l'apertura al pubblico dell ar
chivio storico del Pci si tratta anzi-
tutto - precisa Pons - di lavorare 
eon l!obietuvo di mettere in consul-
lazione al piftpresto le carte fino al-
I'anrto 1966: questo perche la Fon
dazione intende rispettare i criteri 
idi consultabilita che essa stessa ste 
data sinbra per le coliezioni ̂ rchivU 
stiche in sub possessor (sono con-
suitablll tut.tl i documenti ad eece-
zione di qtielli relativi agli ultimi 

1 trent'anni, e di quelli relativi a casi 
personali) - Anche questa prima fa
se di lavoro, che alia Fondazione 
considerano un passaggio obbliga-
tq, non e priva di problem!. «Le car
te per il periodo 1943-1966 (con 
nuclei di documentazione prece-
dente) sono, come era leclto atten-

• dersl, la parte dell'archivio sulla 
quale evidentemente piO ha lavora-
to negli anni passati il personale 
dell'archivio di Botteghe Oscure, 
ma occorre tenere conto che si trat-

: tava di un archivio di deposito chiu-
so al pubblico, Per questo motivo, 

, gli strumenti di corredo delle carte 
* risultano cpmpilati con criteri non 

sempre soddisfacenti, in qualche 
caso non scientific!". La conclusia-
ne e che c'6 molto lavoro da fare 
(o rifare) per 1'inventariazione an
che di questa parte dell'archivio. 
Tanto piu che le carte di questo pe
riodo presentano un problema 
specifico, per molti versi affasci-
nante. Tra i primi anni del secondo 
dopoguerra e la fine degli anni Cin-
quanta il Pci riprese la prassi, con
solidate nei periodo tra le due guer
re, di inviare a Mosca i documenti 
ritenuti di particolare delicatezza e 
segretezza. 

Queste carte hanno una loro sto
ria a parte, non interamente rico-
struibiie; si sa pero che i documenti 
originali furono recuperati soio ne
gli anni Ottanta e che sono confluiti 
in un vera e proprio blocco docu-
mentario, denominato <tarchivio W 
(cioe archivio Mosca!), distinto 
dalle carte ordinarie. In altre paro
le per i primi dieci-quindici anni 
del secondo dopoguerra esiste, in 
realta un «doppio archiviow: nei la
voro da fare ci si dovra adoperare 
per rendere evidenti, nei rispetto 
delle norme arch ivistichee nei limi-

ti del possibile, i nessi 
umtari. Ma natural-
mente, dinanzi a una 
documentazione cosi 
importante, nascono 
legittimi aitri interroga-
tivi e curiosita, al di la 
dei problem! di natura 
strettamente archtvisti-
ca In primo luogo, cir
ca le novita e le rivela-
ziom che da tutte que
ste carte possono pro-
venire. «Le prime inda,-
glnt cornpiute dai coj-
laboratbri'1'1' ' ' 'della 
Fondazione - rispofi-* 
de Pons - hanno sem-
plicemente conferma-
to la rilevanza delle 
carte pervenute alia 
Fondazione per un va

sto lavoro di ncerca storica, di cui e 
attualmente pressoch6 impossibile 
prevedere gli sviluppi o addirittura i 
contnbuti su singoLe questioni», «£ 
anche necessano precisare che le 
carte non sembrano esenti da lacu-
ne e mcompletezze. £ questa 
un'impressione che ho ricavato 
dalle pnme venfiche sulla docu
mentazione relativa alia politica In
tel nazionale negli anni Quaranta-
Cinquanta ad esempio, non c'e 
tiaccid di carte significative attorno 
alt'invasione sovietica dell'Unghe-
ria nei 1956 che pure, stando ai ri-
bcontri che si possono effettuare sui 
documenti rinvenuti negli archivi 
ex sovietici dovrebbero essere pre-
;»enU Naturalmente, riteniamo che 
nentn tra i nostn compiti quello di 
capire i moUvi di simili lacune e di 
venficare se e come sia possibile 
colmarle» 

Undocumentounlco 
Tuttavia, secondo Pons, eventua-

li lacune ancora largamente da ve
nficare, non diminuiscono 1'impor-
tanza di un complesso documenta-
no assai ncco e unico nei panora
ma deqli archivi dei partiti politici 
italiani che abbraccia settant'anni 
di stona itatiana e non solo italia-
na, del Novecento. 

Un pnmo appuntamento per gli 
studiosi e fissato alia fine del 1996, 
quandoverramessainconsultazio-
ne una prima parte delle carte rior-
dinate. Se e legittimo il desiderio 
degli storici di poter accedere al piU 
presto a queste carte, e necessario 
tener conto - precisa Pons - «che il 
lavoro per mettere in consultazione 
le carte e gigantesco e richiede fi-
nanziamenti adeguati che permet-
tano I'utilizzazione concreta e in 
tempi ragionevoli di competenze e 
risorse delle quali la Fondazione di
spone in una misura significativa: 
in part* olare, il programma di in-
formatizzazione «Archivi del Nove-
cento», elaborato dal consorzio bi-
blioteche e archivi degli Istituti ro-
mani, che ha vista la Fondazione 
tra gli enti promotork Tra gli obiet-
tivi «strategici» rientra queilo di 
compilare una guida dell'archivio 
storico del Pci, che possa affiancare 
e completare la Guida agli archivi 
della Fondazione Giamsd recente-
mente pubblicata, uno strumento 
essenziale per conoscere le raccol-
te documentarie conservate presso 
la Fondazione prima del 1995. 

L'INTERVISTA. Tahar Ben Jelloun e il romanzo di una ragazza tra Francia e Maghreb 

Tahar Ben jelloun Giovanni Giovannettl 

Emigrazione e disincanto 
E uscito «Nadia», nuovo romanzo di Tahar Ben 
Jelloun dedicato alia vita di una ragazza france-
se di famiglia maghrebina, immigrata della se-
conda generazione: «Una donna che vuole di-
ventare indipendente dalle proprie origini». 

' AHTOHKLLA FICHU 

m MILANG. Pessimist,'' senzaillu-
sioni, un po' depressa, un po' di-
sp'erata. «Ci vuole coraggio e perse-
veranza perche un ragazzo di peri-
feria con la faccia un po' cotta pos
sa vincere tutte le resistenze e riu-
scire». Cosi - in un monologo che 
diventa pian piano una presa di 
coscienza - si esprimeNadia, ra
gazza della seconda generazione 
di immigrati maghrebini nati ecre-
sciuti in Francia, il paese ne| quale 
hanno frequentato I'universita e 
dove vogliono trovare lavoro, far 
yalere le proprie idee, innamorarsi, 
sposarsi, far figli... Questa giovane 
ihtelligente, colta, che crede nella 
giustizia ma non nella politica, ar-
chetipo della gioventC francese di 
oggi, e stata scelta da Tahar Ben 
jelloun come protagonista del suo 
nuovo romanzo Madia, in uscita in 
questi giorni da Bompiani (p.109, 
lire 26.000). Un racconto che pos-
siamo leggere come una lunga 
confessione, come un atto di de-
nuncia, come I'ulttmo anello della 
catena de\\'essere donna per que
sto scrittore che ha sempre tratto 
materia per la sua opera da un pro-
fondo lavoro di indagine sui socia-

te. «Ogni scrittore che si interessa 
della realta dove vjve possiede una 
volonta sociologica - dice Ben Jel
loun a Milano per presantare il suo 
libro -. Ma a me interessa raccon-
tare. Una storia pud arrivare a rag-
gtungere molte piu persone di un 
reportage o una ricerca, pur realtz-
zati benissimo...') 

Ben Jelloun, Madia e una donna 
chewlitedawwo? 

Si. £ la bambina cresciuta del mid 
romanzo A occhi bassi. Rappre-
senta I'essenza della donna di 
questi anni, con la sua voglia di 
battersi e vincere. 

Una donna che subhjce una dop-
pla emarglnaikNie: 1'eaieni Im
migrata e II vtvere In periferia... 

Nadia non e un'immigrata, lei non 
si considera tale. C'e una differen-
za tra chi ha compiuto il viaggio 
da un paese a un altro e chi non lo 
ha fatto. Nadia va oltre, oltrepassa 
i suoi dati anagrafici. 

Oltre al aentlfnento, al contra 
del racconto c'e rimpegno to-
ckHe. La poHttea, vnwrta Inton-
samonte, e un momento essen
ziale per II proprio riKatto ma 
anche una delusion*. Porch* 
questa amblvalenza? 

Genova: scrittori ftMediterraneo 
Qua) • oggl II ruolo delta scrittore e della scrlttura nolle socleta 
Integraiiste? In che modo lo scrittore pud essere come testlmone di una 
cultura (Hvorsa? E che funzlone ha oggi II poeta e II lettorato nei confront) 
della propria socleta? Quali problem! devo affrontare come 
rappresentantee come voce critka di una comunita? Sono queste alcune 
delle domande e dei tern) su cul si articolera II convegno «Vocl del 
Msdlterraneo*, un Incontro sulla lettoratura maghrebina orgsnlzzato dal 
conslgtkt reghmale della Luguria che si svolgera a Qenova venerdi e 
sabato proeslml tra I'Aula del Conslglio reglonale e la palazzma di san 
Lorenzo, al Porto Antlco. Saranno presentl I principal! scrittori del 

Maghrebtradottl In ItaHa. Tahar Ben Jelloun, RachUBoudtodra, 
Mohamad Choukri, Oriss ChralU, Assia DJebar, Abdehrahab Meddeb, 
Albert Memml, Fatuna M H I H S S L Abdelhak Sernane, avranno un colloquk) 
con glomalistl, scrittori e criticl ItaHanl tra cui Marco Ferrari, Alfredo 
Giuliani, NicoOrengo, Oresto Plvetta, Francesco Blamonti,Alessandra 
AW Dl Sarro, SIMo Ferrari, Egl VoHerranl, Glulto Angtonl. 

Questa disillusione e uno spec-
chio di quello che e accaduto in 
Francia a un'intera generazione di 
giovani, delusi sia dal partito co
munista che dagli ecologisti. Ma 
non per questo Nadia puo rinun-
ciare all'impegno' per migliorare 
le sue condizioni di vita. 

PorcM nonottante le rocontl 
protesto glovanlll, In Francia I 
partttl di sinistra non sono rluscl-
tl a esprlmere la voce dl questo 
dlsagto? 

II partito comunista francese negli 
anni Ottanta e rimasto rigido, 
chiuso in se sfesso, contrariamen-
te a quanta e accaduto in Italia 
dove c'e stata una profonda tra-
sformazione. In Francia si fa spes
so riferimento a questa souplesse 
della sinistra italiana che le da an
cora un ruolo nei gioco politico at-
tuale! In Francia questa spinta e fi-
nita. 1 giovani sono demoralizzati 
e senza punti di riferimento. I poli

tici non si sono affatto preoccupa-
ti delle persone tra i 18 e 25 anni. 
Non ci sono stati programmi, pro-
getti su di loro, per inserirli nella 
societa francese. 

Lttalla e motto presente m que
sto romanio. Perch* la scelta 
del nostro paese per una prole-
zhme dl contenutl cosi posttM 
rispetto airimmlgraztone? 

Mi interessava parlare del modo in 
cui 1'ltalia accoglie le persone che 
arrivano da altri paesi, che mi 
sembra molto diverso dalla Fran
cia dove ormai il razzismo e bana-
le, ordinario. Da voi quando ci so
no stati episodi di violenza contro 
gli immigrati c'e stata una reazio-
ne. Ho visto in tv manifestazioni 
imppnenti. Mi interessava mostra-
re un paese dove c'e ancora una 
speranza. E, se possibile, manda-
re un messaggio agli italiani: non 
fate gli errori del francesi con i figli 
degli immigrati. 

La sltuarione della Francia e 

Una macchina intelligente svela la collaborazione del drammaturgo con Fletcher 

Un computer svela Shakespeare 
•LVIOKRHdN 

ai La grandezza di Wiliam Shake
speare, se non bastassero le sue 
opere a dimostrarla, si potrebbe 
vaiutarla sulla base dei numero 
delle leggende che da lui (e dalle 
sue opere) prendonovita. C'e chi 
sostiene che i testi che portano la 
firma di Shakespeare siano in real
ta frutto del lavoro complessivo di 
un'intera compagnia di attori. C'e 
chi dice che Shakespeare sia uno 
pseudonimo di Christopher Marlo
we, il grande drammaturgo inglese 
autore di Doctor Faustus. Inoltre, a 
ritmi forsennati si susseguono le at-
tribuzioni, le riscoperte, il ritorva-
mento di versi perduti: la variability 
del suo stile, il suo mimetismo, e 
quindi indirettamente la facility di 
attribuirgli testi altrui, sembrano 
quasi i tratti principali della sua 
scrittura. 

Nessuno stupore, dunque, per 
i'ennesima interpretazione della 
genesi di un suo testa. Ebbene, / 
due nobili cugini, ultima opera at

tribute a Shakespeare sarebbe in 
realta una collaborazione a quat-
tro mani tra il grande drammatur
go e il giovane autore John Flet
cher: la cerlezza e offerta da un 
computer neurale», un rivoluzio-
nario sistema di analisi linguistica 
sviluppato a Birmingham da due 
professori della Aston University. 

Per i due docenti, David Lowe e 
Robert Matthews, il risultato delle 
ricerche informatiche mette la pa-
rola fine alia lunga controversia 
suila paternita della commedia, 
rappresentata per la prima volta 
nei 1613, tre anni prima della mor-
te di Shakespeare e da sempre 
considerata «poco shakesperiana». 

Per mesi, i due professori hanno 
«al!enato» il computer a riconosce-
re vocabolario e sintassi prove-
nienti da opere di Shakespeare e 
Fletcher, inserendo nei cervellone 
mitioni di parole base come «esse-
re» o «di» che sono usate incoscia-
mente dagli autori e permettono di 

stabilire lo stile genuino dell'opera. 
Una volta finita la preparazione, il 
computer e stato messo alia prova 
su altre pieces teatrali sicuramente 
scritte da uno dei due drammatur-
ghi, e non ha mai sbagiiato, Nei ca
so de / due nobili cugini, il cervello
ne e andato oltre la generica attri-
buzjone e ha rivelato che Shake
speare e Fletcher si erano anche 
spartiti gli atti della commedia: il 
primo e 1'ultimo a! vecchio dram
maturgo, il secondo a! giovane 
emergente e il terzo e il quarto in 
comune. 

Nonostante 1'entusiasmo per la 
scoperta, il professor Lowe ha get-
tato acqua sui fuoco, sostenendo 
che «i computer non sono infailibili 
e non possono certo soppiantare 
gli studiosi in came ed ossa». f criti-
ci dell'informatizzazione della criti-
ca letteraria hanno malignamente 
fatto notare che sarebbe bastato 
dare un'occhiata alia prima edizio-
ne de / due nobili cugini per mette
re fine alia controversia. Sui fronte-
spizio della commedia - storia 

piuttosto prevedibile dell'amore di 
due parenti per la stessa donna - si 
legge: «Scritta dai memorabili Mi
ster John Fletcher e Mister William 
Shakespeare". 

I due professori ora useranno il 
"computer neurale» per conferma-
re la tesi di un'altra presunta colla
borazione del poeta di Stratford 
con un altro drammaturgo, Tho
mas Middleton, per la stesura di 77-
monediAtene, opera del 1607. 

Matthews, non e nuovo a queste 
scoperte su Shakespeare: nei 1994, 
utilizzando anche allora un com
puter, scopri insieme ad Thomas 
Merriam che ogni tanto Shake
speare «prendeva a prestito il lavo
ro degli altri". Saltd fuori che Enrico 
VI, seconda parte ed Enrico VI, ter-
za parte, erano stati presi quasi di 
peso da due lavori di Christopher 
Marlowe, drammaturgo contem-
proaneo di Shakespeare. Per deci-
ne di pagine quest'uitimo non ave-
va fatto altro che variare un po' ed 
aggiungere qualche aggettivo alle 
opere dell'autore della Contesa. 

molto diversa: noi non abbiamo 
avuto un'Algeria. Perche non si e 
riuBcltl a trarre nessun arricchl-
mento da questo contatto? 

Quella dell'Algeria e stata una co-
lonizzazione. La ragazza, tuttavia, 
che si sente francese, cerca di 
mantenere un legame con le sue 
origin i. 

Originl che soprattutto signifl-
canoradlcl religiose... 

Nei romanzo la ragazza che sce-
glie di fare lamodellaviene consi-

.^(erata.morlia dai suoi genitori. 
. Sposare la bgllezza per una ragazr 

za di qrigine maghrebina vuoldire 
essere considerata una prostituta 
dalla famiglia. Comunque e il rap-
portp con i fondamentalisti il piu 
difficile. La principale inquietudi-
ne degli integralisti e il ruolo della 
dqnria: nella societa. Per loro la 
dbhjna, che 6 simbolo dell'onore 
della famiglia, deve restare nasco-
sta. 

Questo fine settlmana lei parte-
cipera a Genova a un convegno 
sulfa letteratura maghrebina 
che ha come tema queliodello 
scrittore testlmone dl una cul

tural Mad! che cosa pud essere 
testlmone oggi la scrittura in 
paosl come I'Algeria dove un'au-
tobomba pub dlstruggere I'inte
ra sede del palazzo della stam-
pa? 

Noi possiamo semplicemente ri-
cordare la situazione in cui gli 
scrittori vivono nei mondo arabo. 
Ricordare che gli integralisti mi-
nacciano Mafhuz perche vogliono 
che divorzi da sua moglie rnusul-
mana. La scrittura pud essere te-
stimone di un'impotenza, ma non 
so che cosa si possa fare perche 
I'Algeria esca dal terrore. Dawero, 
possiamo solo pregare. 

EDITORIA 

Oggi Milano 
da Taddio 
aPolillo 
s i MILANO. Si terranno oggi a Mi
lano i funerali di Sergio Polillo, ex 
presidente dell'Arnoldo Mondado-
ri Editore, morto sabato scorso. Po
lillo (nato a Fanano, Modena, nei 
1917) e stato uno dei principali ar-
tefici delta crescita della casa edi-
trice Mondadori, nella quale era 
entrato a 32 anni nei 1949 come 
segretario del fondatore Arnoldo* il 
suo ingresso nella Mondadori negli 
anni del secondo dopoguerra, al 
fianco di Amoldo, coincise con lo 
sviluppo del g*uppo attraverso Tac-
quisizione dei diritti di grandi auto
ri italiani e stranieri e il successo di 
numerose iniziative editoriali: dai 
«Meridiani» agli «Oscarv, al lancio di 
grandi periodici come «Epoca>» e 
poi «Panorama». Diventa ammini-
stratore delegate dell'azienda nei 
1977 e presidente nei 1987. Due 
anni dopo lascio l'incarico, prima 
del passaggio del gruppo nelle ma
ni di Berlusconi. 


