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storia politica ideologia 

America oggi: 
una «nuova 
sinistra »? 

Nei Quadernl del Ponte 
Giorgio Spini espone — 
sotto il titolo di America 
1962 — impressioni perso
nal! e diret te della vita iu-
iollettuale e nolitica degli 
Stati Uniti, raccolte in fre-
quenti e prolungati sog-
giorni in ambienti universi-
tari americani, particolar-
niente — ci sembra di ca-
pife — nell 'Universitn del 

Wisconsin. Sfor tunatamente 
1'autore non sembra avere 
affrontato il suo studio in 
rnodo deliberato e si 6 con-
tentato di suggestion! va-
ghe. sebbene talvolta catti-
vanti , che nel volumetto 
enuncia senza pretesa, anzi 
non di rado finanche con 
una t rasandata familiarita 
di linguaggio francamente 
fastidiosa. 

Non che il libro sia sgra-
devole alia le t tura ; ul con-
trar io, ha una sua freschez-
za, una agevolezza forse 
eccessivo, che lo rendono 
accetto al let tore di roto-
calchi, recandogli "certo me* 
no danno che non la dose 
set t imanale di banalita. cui 
e assuefatto. Ma in sostan-
za lo Spini non dice pro-
prio nulla di nuovo, non 
aggiunge una sola notizia a 
quelle che nel corso degli 
ultimi anni sono apparse 
nei giornalj europei, suIIa 
discriminazione razziale o 
sn al t re peculiarita della 
societa USA; soprat tut to 
non coglie un solo elemen-
to che sembri o sia indicn-
t ivo della realta americana. 

Un tentat ivo in questo 
senso e pero manifesto ed 
espresso nella tesi di fondo 
del libro, secondo la quale 
s tarebbe sorgendo e matu-
rando negli Stati Uniti una 
* nuova sinistra » politica, 
ben distinta dalle tradizio-
nali formazioni socialiste. 
laburiste, e dallo stesso PC 
americano, e in qualche 
modo paragonabile invece 
a cin che fu in Italia il 
Part i to d'Azione. Ma il 
Par t i to d'Azione si colloca-
va in un quadro storico ca-
ratterizzato dalla Dresenzn 
di un forte movimento ope-
raio, cio6 proprio dalla 
condizione che manca ne-
gli Stati Uniti. dove di 
conseguenza non ha luogo 
quell ' incontro di socialisti 
e liberali. che appunlo nel 
Par t i to d'Azione trovo la 
sua sede. 

L'indagine che deve es
se re fatta — e alia quale lo 
Spini ha mancato I'occasio-
ne di dare un contributo at-
tendibile — e oroprio quel
le relativa alia carenza del 
movimento operaio necli 
Stati Uniti. che e la vera 
ragione per cui in quel 
paese non esiste una sini
s tra politica. ma solo si nv-
vertono fermenti e velleita 
in tale direzione. 

« Parlano 
delle tasse » 

Un amico scultore e nen-
trato recentemente. con la 
moglie americana, da New 
York, dove ha tenuto una 
mostra. Chiediamo a en* 
trambi che discorsi hanno 
ascoltato. fra le genii del 
Greenwich Village. La st-
gnora risponde: « Parlano 
molto delle tasse; ncssun 
pit tore dipinge pjii di ire 
quadri Fanno. per non clo
ver pagare troppe tasse -. 
Ma di politica non parlano? 
Bombe atomiche. disaimo. 
paesi sotlosviluppati, Mcr-
cato Comune. Nuova Fron
t iers? E* vero che molli »n-
telleltuali sostcneono Ken
nedy? Risposta: « Non ne 
par lano e non se ne occu-
pano; gli intellettuali ami-
ci di Kennedy sono un 
gruppo ben definito di per-
sone in posizioni elevate, a 
cominciare dalla catted ra 
univers i tana Un piccolo 
gruppo piuttosto snob, che 
non ha uno soeciale seeuito 
nel paese » 

Un'altra signora america
na. incontrata a Mosca per 
il Congresso del disarmo, 
conferma che .-.i parla ben 
poco dj pohlica negli Stati 
Uniti. La presenza di una 
numcrosa delegazione. qua
si duecento persone. a Mo-

signilica che una 

larga parte della opinione 
pubblica USA sia oramai 
sensibile alia necessita di 
\m accord a per il disarmo 
o accolga Pidea della coc-
sistenza paciiica. 

Walter Lippmann spio-
ga cosi In na tura del cir-
colo vizioso in cui si svolge 
la vita nel suo paese: « La 
economia s tagnante sotto 
il carico delle spese mili-
tari, sociali e di sviluppo, 
determina un ntteggiamen-
to conservatore nej paese. 
Questo at teggiamento im-
pedisce alia Amministra-
zione di adot tare una for
mula per snpemre la sta-
gnazione della economia. 11 
fatto che non nvanziamo 
accresee la volonta di s tare 
fermi *•. 

Cioe, il fatto che nono-
stante le enormi spese go-
vernat ive non si abbia un 
soddisfaconte sviluppo eco-
nomico viene assunto come 
un argomonto contro le 
spese governative (quindi 
contro Kennedy) , mentre 
invece la < formula * per 
superare la stagnazione 
non pu6 non essere fondnta 
sulla spesn pubblica. Ma 
per I 'appunto: quale spesa 
pubblica? Non quella per 
gli armament i . perche que
sto tipo di spesa costituisce 
solo uno < stabilizzatore >, 
remora. non incentivo alio 
sviluppo. 

Gli effefti 
del disarmo 

Si discute parecchio an-
che in Europa, degli effotti 
che un accordo di disarmo 
avrebbe sulla economia de
gli Stati Uniti. In generale 
tutti ammetlono che tali 
elietti sarebbero positivi se 
fosse accolto dal governo 
USA il principio della pro-
grammazione degli investi-
menti a livello federale. Ma 
a questo punto i pa red di-

vergono perchd nlcuni auto-
ri, come Rosenstein-Rodan, 
ritengono che cio sia pos-
sibile e addir i t tura facile, 
mentre altri — come Baran 
— pensano che l'opposi-
zione dei monopoli privati, 
quindi del Congresso, alia 
adozione di tale principio, 
sia troppo forte perche si 
possa sperare di superarla. 
Forse questa seconda tesi 
6 un po* schematica, stante 
il fatto che la storia recen-
te e piena di casi in cui j 
gruppi monopolistici sono 
stati costretti a modificare 
la loro tattica. e talvolta 
anche la strategia. a causa 
del mutato rapporto di for-
ze su scala mondiale. Tut-
tavia la prima tesi e vizia-
ta da una impostazione tcc-
nicistica, come la - formu
la > ricordata sopra. di cui 
parla Lippmann. E* chiaro 
che la « formula - atta a 
promuovere lo sviluppo 
cconomico. e quella che do-
vrebbe consentire di attua-
re con successo la ricon-
versione deU'economia del
la guerra fredda in econo
mia di oace. sono la stessa 
cosa. II Dimto e: quali for-
7c ne imporranno I'appU-
cazione. oltre quelle che ~ 
sul piano internazionale — 
sbarrano la strada alia tra-
dizionale via d'uscita at-
traverso la strada alia tra-
di/ ionale via d'uscita altra-
verso la guerra? Quali for-
ze al l ' intenio decli Stati 
L'mli? 

Ixi - nuova sinistra > che 
lo Spini crede gia di ve-
dor fionre e tuttora — a 
nostro avviso — carente; 
nia senza dubbio essa e la 
cosii di cm gli Stati Uniti 
hanno piu urgente bisogno. 
Finora gli Statj Uniti. com-
preso Kennedy, non fanno 
che subire. con evidente di-
spetto, le mutate condizio-
m (internazionaIi*. per la 
pace loro e di tut t i occorre 
che un oensiero si manife-
sti. in America, capace di 
risolvere l 'urto della ne
cessita. del limite storico, 
in una mediazione crea-

Sul terzo programme! 

30 anni di storia 
alia radio 

II pastore King, al-

fiere dell'antirazzi-

smo americano, ar-

restato nel corso di 

una manifestazione 

Afjli inlsl del 1959 t te-
lespeltatori itallani potc-
ro»o assistere ad una ae
rie di trasmissioni dedicu-
le a cinnuunt'anTii di sto
ria itallana, dalla fine del 
secolo scorso alia Libera-
zione ed alia llepubblica, 
che non mauco di desta-
re, piu che perplcssitu, 
stupore o indignazionc in 
molti di loro. Si purlo di 
« quahiTiquismo > per de-
finire il punto di vtsta dal 
quale le immuaini ed il 
commenlo della traswis-
sione segnivano la dram-
inatichc contraddizioni del
la storia italinnn. Tre anni 
da quella irasmissione non 
sono passati invano: i cor-
si di storia italinna tcnuti 
con tunlo successo in nu-
vierosisshne cittii italiane 
hanno influita come una 
stimolo sulla nuova direzio-
ne della HM-TV, tanlo da 
indurla a dedicare nuova-
mentc una parte dei suni 
progratnmi a questo pro-
blcmu. Stnpisce, pero, pro
prio di fronte all'ampiez-
za dell'interes.ie dal quali', 
in ullirna unalisi, questo 
riesame dipende, die a 
trcnt'anni di storia politica 
italiana (1915-1945), si sia 
volntn dedicare turn trn-
smissione del < Terzo Pro-
gramma », ciod di un pro-
grumina che per tradizio-
nc e necessita a seguito da 
gruppi estremameutt: ri-
slretti di ascoltatori. l'crsi-
stere della rcticenza iiella 
trattazione di certi argo-
vienti o « verita * deslinala 
unicamente a delle elites? 
Commiqiie sia, rullegria-
moci della iniziativa rea-
lizzatasi fra il febbraio e il 
giugno di (piesl'anno ed 
ora posfn a disposiziouc dt*i 
Icttori (Trcnt 'anni di sto
ria politica i taliana: 1915-
1945, c Terzo program-
wife*. 1962, fuse. 2, pp. 394 
L. 750), c auguriamoci che 
essa veugu ripresa e, con 
tutti i miglioramentl e 
gli accorgimenti opportu
ne, portata a contatto della 
massa dei radio e dei t r lc-
ubbotinti. 

/ lr / icola/e in dicci sezio-
ni, le trentaquattro tra
smissioni costituiscono ul-
tretlanti capttoli della sto
ria d'Italia dalla prima 
guerra mondiale alia Resi-
stenza. Fra gli autori ricor-
rono piu di ana volta i 

nomi di Nino Valeri, Leo 
Valium, Piero Pieri, Aldo 
Caroscl, Murio Bendiscioli, 
Ciubriele De Rosa e Renzo 
De. Felice, cioc di alcuni 
fra i maggiori studiosi ita-
Hani di storia contempora-
Ticu. L'intercssc della trat
tazione non e limitato 
esclusivamente alia storia 
politica; anzi. le cotiversn-
zioni canccrneiiti terrij di 
storia ecanomicu, di Gino 
Luzzatto sullc conseqnenze 
I'roiiomiche <• sociali della 
guerra mondiale 1914-1918 
c di Roberto Tremellom 
sitgli orient anient i di poli
tica ecoriomtcn negli anni 
del regime fascista, o di 
storia della cnllnrn, di 
Franco Antonicelli su 
scuola e cultura nel prima 
decennio del reqimc fasci
sta e di Narberto Bobbio 
su cultura e costume fra il 
'35 c H '40, possono essere 
legittimamentP annoveratc 
fra le migliori del ciclo. 
Perd, a difjerenzn dei corsi 
di storia italiana contem-
poranea, tcnuti « 7'ortno, 
a Milano e in tante altre 
citta italiane, qnesie con
versazioni sonn state con-
cepite unicamente in for
ma di lezioni, tali cioe da 
esclndcre la intcgrazionc 
delle fcstimotiuuizc di no-
mini clip degli aovenimen-
ti esposti furnno protago-
uisti o purfecipi. /» certi 
casi. senza dubbio, questo 
proredimento contribuisce 
a conferirc ntnggiore ordi-
ne alia esposiziane, special-
inentn quando, ma il caso 
von «'• troppo fretpientc, la 
lezioni' e fatta con un 
•r montaggio > di test} r di 
documenti, part'tcolarmen-
te adatto alia fnismtssionc 
rndiofontcfl. Non litsonnu 
nuscandcrsi, pero, chr la 
climinazinne (/j un certo 
namcra d} bene articulate 
testimonialize in una espo-
sizione ilolla storin content-
paranea d'Italia sostanzial-
mentr concepita come sto
ria etico-poUtiea viene an
che iiccessurinnifMitc n 
.vqnilibrrtrc reconofiiirt del
la narrazione a seconda 
degli interessi <* delle ten-
denze particolari dei singa-

• li autori delle conversa
zioni. 

Queste lezioni presenta-
no nel complesso in un 
modo assai efficace, e qual
che volta nnche ron inioiu 
dnfi di fatto c con spunti 

schede 

Scritti politic! di Humboldt 
(Inn WilliL-lm vim lliiii ihuldl, ilcl qii.ile »r.i 

vicnp rc io acressibile al publilico non sj>>> 
cial i - l ico, insiomc con altri *<-rilli tniitori, il 
Sapfiio Mii litnili ilrH'atliviti'i drllit Sinln, 
^rriiin m»I 1792 •.olio I'inflnenzii tMVEdttcnlinn 
politique ill Miralwau c piilililicato juisliirixi 
•i**l 1851 d i e viene romi i l er j to »l cj(iol:ivoro 
dpirinilividiiali^nio [mlitirn tlpH'riu romauli-
r.«, l.i polemira lilxralt; pimiro lo Slain r.i!i-
ciuuur lo pii-iziotii ejiiro'iu* (Antalaizin di-zli 
vritti poliliri di V. v. II.. a ciira ili Franco 
Srrra, I lolocua, Soripla Rililricc II Mnlino, 
l%I . I classici ilclla ilcfiiorrazia inoiK-rna u. 7, 
(i|i. 20H. L. 30(1). L'nri^inaria « <liffiilen/.i o 
aitiliiilinc nc-iativa contro lo S l a t o » (p. 0 ) 
patt-rnalislico. « la forma pin icrribilc «• piii 
oj»pre>*iva «li dc.«poti*mo» (p. -^I). <i pro-
lutijM infalti in una polcriiic.i dura contro o;tii 
forma di Slain H I P •*• jtrofijca lo - copo tli 
nssiriirarr il IKMIC po«itivo ilt-i cilt.ulini. Osui 
i i i lrrvcnlo i lcllo Slato ill »|iic*lo -rntn e con-
ilannalo enme norivo per la lihcrta che vinip 
falla consisfrrv nella n po»>iliilit.'i <li un'aiit-
vila inilclcrminalamcntc varia n (p . Sa) . con 
i 5o|i litnili. p«-r opni n o m o . a dplle •«« 'one 
r ilcl mm ilirillo • (p . I'D. Poirlip pero a scil
ea •«irnrt"««a non c*r l ib fr la» (p . 7'»). e la 
*icijrr//.i i h ci>?a chr i'norno «l.i *olo non 
pno procurarii ». * il manionimonto ilcll.i »i-

ciirc2za. <»ij coniro aiiarrlii <li iiemici cs icni i , 
sia contro prricnli clerivaiili ila in tend di—-i-
di n (p . 80) roslituUcc il solo scopo utninr-^o 
dcl lo Slato. La lilicrla che COM \ i c n e .i-.«.irn-
rala •• ppro sol ianio ipn-ll.i ilt-l mr-nbro 
ilclla sociclii civile, l.i v ->fcra «|p||Vgiii<>nt<i. 
il«*l helium omnium contra nmnr.ia. d i e h 
•-lata sottopoM.i a crilic.i ilrci«iv.i ila Mar\ 
nei suoi scriui piovaiiili. «i*!*ii.itanicnit* nella 
hidriilrtific. perche rNulta e>*cre *oli> la li-
ln-rl.i n ilt-ll'iioiiio cf*oi-i|.i. i lc iri lomo sepiralo 
•lairnnmo r il.illa ronmnita >i, n r ipicsalo «u 
<e *te^-i». *ul ?uo inlcres-M* privato c MI! suo 
arliilrio privato » (Marx) poriato a <\ iluppar-i 
- ila so c per .*e » (p. 61). 

Va soltoliiic.ini Hie nella MI.I <I|*KTJ <li i iomo 
di Slato lo l l i imholiil non appliro i propri 
principi antisiataliMi r chr. ilopo a\pr nesato 
alio Stalo ipiaUia-'i f im/ ione po-itiva faceu-
ilone un «-:iiartliano noiiurnon, nella MIJ oppra 
di nomo polit ico fecc i ld la i»iru/ionp pub-
Mica, d ip nel Saeeio aveva coniiann.il•> perrlie 
<• porta inevitaliiltnenic a f.i\orire una forma 
ilotprminata » ili cilurayioiip (p. 8?) nun *lrn-
niento polentc per la forfiiazioni' ilclla s io -
»pniu teilp-ca nel lo •piri io ili riua-cii i na / io -
n.»!i-lica iutroilotlo tlat Fichtc con i -ir'i /^»-
scor*i alia nazionc trrir*-~n 

m. mas. 

I/eta delle riforme 
II libro cK-llo >ionco .itiicrirano Ui.-lunl 

llnlMaiilcr rlu- •o l io ipie->to l i lo lo il Mnlino 
lia recenteniente prvM-nialo nella -ua arru-
rala I'.nllezmnc di storia nmerirann (Holosna, 
|V*»"2. pp. 317, lire 25001 e, come siu-tanieiiie 
noia nella prrfaxione il U P Caprarn>. un te^io 
fomlantcniale per riepilosare •<! noo'.p lu«i. 
a| ili la ili intercs*aie r deformanli ap»lo ,:ie 
e pnlrmirliP. il .«isniliralo del ninviinenio 
populiMa azrario e pr«>aresM"*ia ril lail iuo d i e 
fra il I8W p il l'l2() carailcri/zaronn la vila 
piililihra ampiicana r fnrono in»ieme la 
ilifcsa noMalpira e imliviiluaii^tiea dei .alori 
iradizionali ili una *ocieia liliero-coucorri'ii-
tialp incalraia il.illa conrenira-ioi ic nion-ipo-
li-tira p in^icme un poicnlc anclic i" ron-
iraildiltorio movimento democratico, d ip a\ra 
nella campacna prpsidenzialp di l„i VOIIMIC 
HPI 1921 il MIO ultimo rpi-ndio . Lo HofsM-lipr 
concentra il MIO *forio nella definizionp del 
caraltcrp ili classc dei due movimcnl i (l.*sato 
fiimr era qucl lo popultMa asli imprrndiiori 
rapiiali»liri ayrari » il cui Iccame rralr non 
era con la terra, ma con il valnre pecuniario 
della terra i», pp. 37-38. qucl lo progro—iMa 
a una coal iz ionc di rla*^i medic, profe?sin. 
nisli declassali — romc sfnfu* M>cialr, >c non 

k-otiie reildili —, pirrnli itnpreiiililoi i malii-
•lri.ili e asrari. intelleUu.i'i. e in una fa»e 
Micce«-i\a. ">ia pun- in ruoio •;dn»nlina(.». -el-
fori ili ela»-e op<vraia). r i onsi-suente n-nii-
e«.imina il divario Ira i re .ili ol>l>i<-:ii. i e le 
idcolos ie . Co^i riceve una d i i a n «pieua<ione 
la «ronlilla del movimento pop ili-ia t inle-n 
nella alohalila dei •uni oldiieiiivi e nella 
•>u.i pretesa di r n a l i / n r e op.-rai e ronta lini 
•oniro i masnali iiella ( ini . i /a ed il modo di 
t i ia delle metropnli) q i imdo il r ial /o dei 
pre/»i . alia line del »ernl.». laciio la .-o»ian>a 
protezioni»lira e corporatii.i did mov i i i eu io 
• t C - ' O . 

I na volta fondalo que-lo lip-> di analiM, 
non e difficile alio llnfM.ulier (che. »i Iwdi 
lune , non e per nulla nn uurxi't . i , e lep-
purr un « radieale ») ri»coiiirarp cli el;*.Tienii 
i-nmuni a prt>jjrc*>iMTin e rnn-crvatnri»vnn. che 
ion-cni ironn tante metamorfosi «-d il j;ro**o 
equivoco di Th. Roo»eveli. cn«i come .sotio-
lineare la »o»lanziale di*-oniinniia tra IVpo-
ea del progre4si«mo ed il A'pic Deal nutrito 
di cultn dcHVfficienia piu d i e di indivulua-
li»mo pro io tan lc e di naiivisnio. 

a. il. 

II » Centro studi Gobetti» a Torino 

Un centro vivo 
di antifascismo 

onginuli di interprctazio-
ue, la crisi dcllo Stato libe
rate e Vavvenlo e la orga-
mzzazione del fascistno al 
potere. I termini della sto
ria delta clusse dominan-
te italiuna appaiono lumeg-
giati ertticamente utichc in 
un setlore indubbiumentc 
deliculo quale quello dei 
rapporti fra lo Stato e la 
CUiesa, al quale lia dedica-
to due conversazioni ussui 
tfiU'ressiiiitt e sprepiudicu-
le Murio bendiscioli, o m 
rapporto alia crisi nolitica 
internazionale, illnstratn 
da Leo Vnliani nciTuuueK-
to al potere del nazismo e 
da Aldo Gnrosci ncll'inler-
venio fascista e antifasci-
sta in Spagna. Lo stesso 
non si pud dire a jiroposito 
delle lotte .sociali del pri-
mo dopoguerra e sulla op-
posizione al fascistno. Di 
fronte alle interessanii pa-
piue dedicate da Gubriele 
De Rosa alia figura di Lui-
gi Sturzo ed nll'origine del 
Partito Popolare, il trava-
glio del socialism^ italiano 
e illustrato da Gaelano Ar-
fe in nn'analhi nella quale 
la discussiotic degli iudi-
rizzi politici prescinds dal
la rudicalizzuzionc dei con-
trasti di classe. Nella con
versazione dedicata al 
biennio '22-24 Gabrielc De 
R(}sa ei in forma molto nii-
nuziasamente delle illusia-
m * lubnristichc * o altro 
di popolnri. liberali. demo
cratic] di varia tendenza 
ece. net partecipare ai pri-
mn gabinetto Mussolini. 
Ma. a parte il fatto che la 
storia ben pin che alle illu-
sioni dovrebbe guardare at 
risnltati di certi atti, che 
senso ha introdurre, quasi 
a titolo di giustificazionc, 
che }l discredito del parla-
mento era generate e che i 
eotnunisti < avevano soste-
nuto essere il purlnmento 
uno s trumcnlo inserwibtle, 
una baldracca, un equivoco 
della vita pubblica italia
na *? Anche qui rigore 
vorrebbc che afjermazioni 
concernenti i eotnunisti 
fossero bnsate su citazioni 
circostanziate e precise, 
come il De Rosa fa jicr tut-
le le altre corrent't poll-
ticlic. Mn la sostanra delta 
qiiestione e ben pin pro
funda: le tendenze antipar-
lamcnturistichc in quel 
iiiomenfo opcratiti fra i co-
mnnisti non li portarono a 
collabornrc col fascistno, 
ma invece ad opporvisi ri-
solutamente, fino da prin
cipio. Sfiducia nel porta
mento. rorto, nin matcriata 
da salidarictu di classe fu 
quella che invece indusse 
altri gruppi poh'tt'ct al ral-
liement ttttortio al governo 
Mussolini, 

A questo proposito, sia 
inoltre conscntito osserva-
re che jt Parti to Cnnumista 
fa un po" le spese di questa 
esposizione. Non solo iter i 
giudizi sulla sua opera, che 
ognuno formula nella for
ma che ritiene pin oppor-
tnnn. ma per la informa-
zionc. Se i programmatori 
delle conversazioni erano 
del parerc che si dovesse 
dtsltiiniicrr in modo netto 
fra una oppositions catto-
Hca at fascismo (illustrata 
da Marin Bendiscioli I ed 
una opposirtouc dei parfifi 
anfifo.^ci.ifi faccnti capo 
alia Concentrazione repnb-
blicana (rre <crive Aldo 
Garosci) o salveminiana 
(ne parla F.nzo Tagliacoz-
co). di qui dorrva scntu-
rire In conclusiane dj dedi
care alia lotto dei comunt-
•<tj confro t'l fascismo una 
trattazione apccifica. Inve
ce in questo corso se ne 
tare, si pno dirr, del tutto. 
K' mTt'ssarin arrirare alia 
conversazione di Paolo 
.-Unrri sulln rinascita delle 
opprwjrionj pobfjrh»\ cioc 
veno la fine del rraime fa
scista, per sapernr qualco-
su di prcr:so. 

Magpiore opgcttirtta e 
completezza di iifformacio-
ni* hanno da que'to punto 
di vista la conversazione di 
Lrnpoldo Prrcnrdj sul 
25 luglio e I'ultima seztone 
dedicata alia Resistenza. 
Ma ntcninmo che nel favo-
re col quale questo rielo di 

1 trasmi<*iam va salutnto e 
I nell' nitaurio di ^uccesso 
I che ad una sua cstensionc 

deve essere cnrdialmcntc 
forrnulato questa lacuna di 
inlormazione rndn seana-
lata Prolungandoti, essa si 
trasformerebbc in una dt-
tcriminazione retrospetli-
va. che tonde a sopprimcre 
il ricordo di tin'azionc poli
tica senza la quale, fra Vol-
tro, questa stessa csposi-
zione della storia dell'lta-
lia contemporanea non sa-
rebbe 5tatn po.«sibile. 

Ernesto Ragionieri 

Gli studenti della IV ginnasio del « Gioberti » in visita al Centro 
\ 

Nascosto dentro la vec-
chia casa torinese dei Go
betti di cui occupa ormai 
solo ttti'ala deH'ammez/ato 
e dello scantinato, a l l 'an-
golo delle vie Fabro e Ju-
vara, il Centro-Studi « Pie
ro Gobetti > ei lascia sco-
prire, almeno da chi non e 
di Torino, con qualche ri-
luttanza. Fuori, ai lati del-
l'ingresso priucipale, non 
una taiga, uu'insegua che 
ncordi a chi cerca o passu, 
ticmplicemeute, l*esisten/.a 
di una fontlazione che rac-
coglie, custodisce e vuol far 
viveie l'opera di uno dei 
piii genuini interpreti dello 
spirito risoigimentale, di 
un maestro delPantifasci-
smo, delFantico e del eotn-
pagno di lotta di Antonio 
Gvamsci. Eppure gli s tu 
diosi, i giovani, gli allievi 
delle Universita, clie un 
impegno di scienza o un 
intereuse cttlturale spinge 
sin qui da ogni par te del-
l'Kuropa e persino dalla 
America, continuano ad es
sere di casa nei locali di 
via Fabro come lo erano 
nella villa di Heaglie, in 
collina, dove Paolo e Carla 
Gobetti hanno coneervato 
fino alia inaugurazione del 
« Centro-Studi > il prezioso 
materiale documentario a 
cui chiunque indaghi sulla 
storia dell'antifascismo to
rinese e italiano non puo 
non attingere, se non vuole 
ignorare uno dei fonda-
menti della propria ricerca. 

/ documenti 
I numeri , irreperibili al-

trove, delle rivistc < Ener-
gie Nove », « La Rivoluzio-
ne l iberale>, e l l Baretti >, 
dirette dallo stesso Gobetti, 
le lettere agli amici, le co-
pie de « L'Ordine Nuovo >, 
il giomale di Antonio 
Gramsci, le fotografie dei 
documenti rari, le riprodu-
zioni delle circolari fasci-
ste, firmate da Mussolini, 
con le quali si indicava 

in Gobetti < ...insulso op-
positore del governo e del 
faecismo... > uno dei ne-
mici a cui bisognava c ren
du re la vita ditliciie >, e 
mfine il materiale delle do-
uazioni, che comprende lo 
archivio di Umberto Ca-
losso, oltre una seiie va-
stissima di volumi e p u b -
blicazioni contemporanee o 
del passato piu recent e, 
sono catalogati, classificati 
e distribuiti negli a rmadi 
della vecchia casa di via 
Fabro, « La casa della Re
sistenza ». 

Qui, dal 1924 al 192U, 
Piero Gobetti visse gli an
ni piu intensi e coraggiosi 
della sua at t ivi ta: solo la 
partenza per Parigi, dopo 
le aggressioni che ne ave
vano minato il fisico, e la 
morte in esilio seguiranno 
il distacco dall 'abitazione 
dove era nato, nel 1924, il 
primo numero della rivista 
< II Bare t t i* . Qui, dal 1920 
al 1929 si susseguirono le 
perquifiizioni, le irruzioni 
iiella polizia fascista a cac-
cia di sovversivi, amici di 
Gobetti che testimoniava-
no, nella eua dimora, l'af-
fetto e la stima da cui era-
no legati ai suoi insegna-
menti, raccogliendosi a di-
scutere come prima delle 
leggi speciali fasciste del 
1925. Qui ancora, nel 1940, 
comincio il lavoro di p re -
parazione da cui usci il 
movimento < Giustizia - e 
Liberta >. Dall'8 se t tembre 
1943 alle giornate della Li-
berazione, le stanze di que
sta casa furono areenale di 
guerra partigiana, luogo di 
convegni clandestini, base 
di partenza per le azioni. 

I fondatori hanno voluto 
che il « Centro Studi » non 
fosse un cimelio, non di-
ventasse un museo di coi>e 
morte o un sacrario di ri-
cordi e di testimonianze 
ma svolgesse un compito 
preciso, at tuale, servisse a 
promuovere, ad assistere, 
ad indiriz/are la ricerca 
storica piu impegnata, a 

li tavolo di lavoro di Gobetti a «Energie nove»» 

far rivivere, in tempi in 
cui e'e troppo bisogno an
cora dl ridestare in tutti 
la coscienza di una Italia 
nuova, nata dall'antifasci-
smo, la paseione politica di 
Piero Gobetti. 

Non e solo perche qui 
e stata riordinata la biblio-
teca di Gobetti, perche si 
possiede una delle due uni-
che raccolte dei numeri di 
< Giustizia e Liberta » (la 
prima del resto, poiche l 'al-
tra e s tata completata da 
Feltrinelli, a Milano, nou 
piu di un anno fa) o per
che si radunano le lettere 
del carteggio gobettiano e 
i documenti sulla Resisten
za torinese, non e tan to per 
questi pregi che il c Centro 
Studi > esiste ed ha una 
enorme importanza. Impor-
ta molto piu che i quat
trocento soci, sparei in tut-
to il mondo, lo leguiuo alia 
nostra realta, al processo 
degli studi. della vita cul-
turale, dell 'attivita politica 
e ne facciano una sorgente 
di sollecitazione e di im-
pegni civili. 

All'estero 
Dall'Universita di i lar-

ward (USA) dove il Sa l -
vemini, Aldo Garosci e 
Giorgio Spini fecero cono-
scere le idee di Gobetti a 
quella inglese di Cambrid
ge, dove uno studioso co
me Stuar t Wool! vuole al-
lestire una sala dedicata 
ai problemi del movimento 
operaio italiano, a Belgra-
do che ha mandato al 
< Centro > torinese una de
legazione dell 'Istituto del 
Movimento Operaio, alia 
Unione Sovietica da cui 
giungono richieste di copie 
di documenti e di pubbli-
cazioui, e come una rete 
clie trasmette e riceve gli 
impulsi d'una piu viva e 
profonda conoscenza dsi 
problemi maggiori del no
stro tempo. Gli studenti 
dei licei, delle scuole ma-
gi.>trali e medic di Tormo 
che hanno visitato il < Ceu-
t io> con la guida dei loro 
msegnanti rappresentani" 
\\\\A garanzia di contmuita 
di quella conoscenza, una 
prova delFelficacia educa-
tiva e formativa delle ini-
ziative del c Centro Studi > 
che l 'altr 'anno ha ospitato 
1 incontro Jra i giovani to-
ritiesi c gli esponenti del 
mensile studentcsco e an-
tifascista di Geneva « II 
quarantacinque >. 

A tale livello di atti
vita. col conforto di frutti 
e di :mpegni cosi s e n . e 
doloroso constatare come 
siano fragili e casuali i >< -
stegni fmanzi.iri del « Ccn-
iro>, tanto che si possono 
dire, per questo aspetto. 
non ancora lontani gli am:: 
del dopoguerra. quando 
Carla e Paolo Gobetti d«<-
\cvano ospitare. nella ca^a 
ih Reaghe. buona parte d: 
culoro che vi giungevanc 
daM"c>tero o dalle al t :c 
citta ital'.aue. per consul-
tare lettere e manuali! II 
«Cent re > ha bisogno d. 
collaborator:, per l'attiv:t.i 
di coznpilazione. di clas.-i-
ticazione. di ricerca: i 1 -
b n della biblioteca devor.o 
e?---ere nlegati , ah scafTa!. 
a prova d'uiceiulio MI:IO 
ancora scarsi. Si voghono. 
a buon dir.t to. i-titmic-
delle borse d: «-tudio A 
tutte queste c>:s.cn7e tut-
tavia non bastano i cor.-
tributi del Coostgho che 
ha d e c s o r.iutotassazione 
ilei propri membn. e m-m-
mono gh .iiuti di OInet t : . 
della Ca>>a di Risparmio 
o ih Emaudi Comune. Pro-
vincia e Mimstero della 
P. I. taceiono. 

Luciano Baroni 
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