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storia politica ideologia 
Le antologie deir«Unitd» 
e della «Voce politico » 

ie riviste 
di Salvemini 
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Ebbe incontestabllmentc ra-
gione Leo Valiani quando 
osscrvd nctla commemom. 
zlone fiorentina dell'ottobre 
scorso che la figura di Gae
tano Salvemini, col passare 
degli annl. ben lung! dal pro-
filarsi come una voce cla-
tnanto pel deserto. crewee 
d'importanza piuttosto oho 
diminuire. L'inslstenza con 
la quale si torna a mlsu-
rarsl col suo pensiero da par-
to del l e diverse tendenze del 
pensiero politico Itallano non 
pud ess ore ntenuta casuole. 
come la fortuna Incontrata 
dalla pubblicazione delle sue 
ope re complete non pu6 cs-
Hcre considerate come Vet-
Jetto della pieto degli amicl 
o il rlsultato di una conglun-
tura felico del mercato edi
tor! ale. 

Rinnovata 
fortune 

La discussiouc si apre. in-
vece, quando si tratta di 
identiflcare con preclslone 1 
motivi di questo accresciuto 
interesse e di questa rinno
vata fortuna. A questo punto 
le strade dell'interpretazioiie 
del pensiero e deU'opera dl 
Salvemini si dividono quasi 
sino a biforcarsl, In quale mi-
sura questo pensiero e que-
st'opera hanno determinato 
lo sviluppo della successlva 
storia Italiana coo la influen
za che hanno esercitato sul-
l e correnti democratlcbe e 
soclaliste del nostro paese? 
E. correlatlvamente. quale 
valoro dl orientamento e di 
guida per II prcsente ha 11 
pensiero storlografico e poli
tico dl Gaetano Salvemini? 
A quest! interrogatlvl rispon-
riono. In londo In modo as-
sal diverso. gli stud! preposti 
a due recentl ristampe sal-
veminlane. 

Francesco Golzlo ed Au-
nusto Guerra In un'ampla In-
troduzlonc ad un'antologla 
d e l T - U n i t a - e della - V o c e 
politica - . quinto volume del
la coliana - La culture Ita
l ians del *800 attraverso le 
r iv i s t e - (Torino. Einaudi. 
1962, pp. 925. L. 65001 osser-
vano ben a raglone che II se-
greto dell'lnteresse e delia 
attualito della rivista dl Gae
tano Salvemini conslste nella 
capacita che essa ebbe di 
* arrnonizzare i'azlone poli
tica con le raglonl del pen
siero sclentiflco. nonche ad 
utilizzarle e tipensarle con 
riferimento alle mutevoH esi-
genze del momento- . D'altra 
parte, essi non si Umltano a 
segnalare in questa lezlone 
di serieta e di metodo Fin-
teresse dl quella rivista. la 
pubblicazione della quale se-
gnb negll ultlml annl del-
1'cta giollttlana la fase piu 
matura e pi£> complessa del 
pensiero e delPattlvltn poli
tica dl Gaetano Salvemini. 
Golzio e Guerra. con questa 
loro antologia- hanno Dropo-
«to. «l P"0 dire per primi. 
una lettura che dovra essore 
Tjrosejtuita dell'- Uni ta . in 
chiave del problem) deiTetd 
imperialistica alia quale 1*1 ta-
l ia si andava proprio fn que-
gli annl altacciando. In nes-
sun'ftltra rivista italiana co
m e U> nessun altro pensato-
re politico itallano di quegli 
annl la fine del capitalismo di 
concorrenia e la formazione 
del trusts industrial!, con con-
aefuente subordlnazione del-
l'attivlta dello Stato. la pres-
s ione degli tnieresst indu
strial! e finanzian <sulia po
litica est era del paese per
ch* si volgesse alFespansio-
o e eolonlale e alia conquista 
di nuovt mercatt trovaronO 
un rispecchiamento piu luci-
do e P>u preciso Anche in 
questo grado dl coscienza 
della propria epoca. dt com-
prendere il present* come 
storia. per dirla con Lukacs c 
coo Sweezy. e da ncercare 
indiscutibilmente uno del mo
tivi dell'attrazione ch* anco-
ra oggi il pensiero d: Salve. 
mini esercita fl giuritzio sa-
rebbe pero ineompleto se non 
tenesse conto oho proprio 
sul terreno della coscienza 
crftica dei problemi del pro 

Frio tempo e da mvvusarp 
origme del suoi Itmitt A 

ragione Golzio e Guerra os-
servano che «I vari elementi 
dcU'anatisi "unitaria" non si 
compongono in un soddisfa-

quadro d'insiem* con

clusive. d ie renda conto dl 
quel che unche altrove va 
biiccedeiido: il motlvo ispl-
ratore dei rilievj anche piu 
acini sembra dlscendere. piu 
che da una critica del feno. 
nieno imperialietico e dalla 
consapevolczza del suo si* 
gnificato storico, da una con-
dnnna illuiuinistlcamente m-
trnnsigente dell" irrazionalc 
volonta di rapma introdottasi 
nella Vila economica c nc-
gli istitutl dello Stato mo-
derno. che minaccia di tra-
voigerne 1'esistenz.i per il 
contemporaneo decadere dej 
fermenti democratlci -. Dl 
qui scnturisce la tendenza che 
e caratteristica di Salvemini 
e degli * unitarl » di colloca-
ro e dl rlnvcnlre nel passa-
to gl! idcall c le soluzloni da 
proporre dl contro aU'emer-
gerc del problemi sollevati 
dairimperiallsmo avanzante: 
dal ritorno nl Ilherismo. che 
e la parola d'ordine sotto In 
quale e combattuta la batta-
glia onllprotczionista, all'ldea-
lilh mazziniana come gutdn 
nll'intervcnto nella prima 
guerra mondiale. Rno alia 
"patUiglin ri6tretta» di intel-
lettuali illuminntl e dl teen!-
cl da contrapporre ni partiti 
politici di massa. inflniti so-
no gll element! dl indlec per 
i qunli. mnno a mono che 
con magglore evidenza si 
presentano I problemi del-
rimperialismo, S a l v e m i n i 
riassorbisce l'ipotesl della ri-
voluzione soclalisto nella tesl 
della restaurazione di una 
soclota capitallsticamente or-
dinata, sorrctta c pungotata 
per il 6uo dcmocratlco svi
luppo da una minoranza con-
sapevolmente lllumlnata. 

La Rivoluzione 
francese 

Di qualche anno preceden-
te la pubblicazione dell'-Unl-
t a - e la prima edizionc 
de Lu Ktuoliizione francese 
(11)05), che Salvemini negli 
uitimi aunt della sua vita 
giudicava * quanto dl meglio » 
egli avesse scrltto, e sulla 
quale egli torn6 di edizione 
in edizione per rivederln, 
correggerla ed Integrarla. 
Franco Vcnturi. curandone la 
ristampa nella edizione delle 
operc complete di Salvemini 
(Milano. Fcltrinelli. 1962. 
pp. 280. L. 2S00). ha dlsegna-
to egregiamente la genesl 
storiografica deU'opera. nel-
le lnfluenze consapevolmente 
accettate o combattivamentc 
sublte, da Tocqueville ad Au-
lard. da Taine a Jaures. I 
mutamentl e le correziool che 
di volta in volta Salvemini 
introdusse nclle successive 
edizioni della sua opera fu-
rono rivoitl ad immettervi t 
nsultati degli studi piu re
cent!. mat perd a modlflcare 
In modo sostanziale 1'impo-
stn/ione della sua Storia. che 
resta un modello di chiarez-
za espositiva di una conce-
z:one politica della rivoluzio-

' ne esempliflcata storicamen-
te E. non a caso. nnnostaute 
cono<3C€«£f> B&SBI bene Quali 
ri<;ultati avevano apportato le 
Indagini piu recent) nello 
studio degli annl del Terro-
re. di Termidoro e del Diret-
torio. Salvemini non spostd 
mai al di la della caduta del
la monarchia il punto dl ar-
rivo della sua narrazione A 
A questo propojito o*serv» 
a ragione il Venturi-che - i n 
Salvemini storico della As-
semblea Kazionate e della 
Legislativa stava ancora l'acre 
e vigorosa persua«ione degli 
uommi delPOttocento. per I 
quali I nvohizionar! aveva
no innanzi tutto il compito 
nrgativo dl abbattere. ad 
ogni costo. t pnvili»Ri, Rli 
o«tacoli che si frapponevano 
ad una lihera spontanea 
creaztone democratfea dal 
basso delle nuov* forme di 
vita politca «ociale-

• Uominl deli'Ottocento*: 
proprio qui sta II problema 
F.sso nnvia alia genesi poll-
t.ca deU'opera che II Venturi 
ravvca In termini <o«tanzial-
mente - novantntte^ch' • di 
•r^ni iwi e uov«»rnanti imhe-
e.lli-. di -puirf*. d: -,«peran-
ze delle (olle e del sinRoli». 
ma quando H "98 era tin ri-
cordo pi»i lontano per la sto
ria d'ltalia che non per la 
generazione che lo aveva 
croicamente vissuto. In real. 

Gli studi di storia italiana in URSS 

Da Giordano Bruno 
alle lotte contadine 

del dopoguerra 
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Gaetano Salvemini ai tempi dell'a Unita 

ta, chicdere retrospettlvamen-
te a Salvemini piu del molto 
che ha dato pu6 costltuirc. 
in oRni senso. un Infecondo 
pericolo di questo meritato 
ritorno alio studio dei suoi 
scrittl e delle sve opere che 
oggl si veridca. Intendere al 
di fuori di ogni dilatazione 
la tradizione Idenle dalla qua
le egli parti; comprendere la 
caratteristica del suo Interes-

s e politico fatto dl serieta dl 
stuclioso e di passione dl cit-
tndmo. cosl come ha fatto 
Kugenio Garln nel bel saggio 
dedicato a Salvemini e ri-
stampato nel volume La cul-
tura italiana fra '800 c '000. 
(Bari. Laterza, 1062) costi-
tuisce la premessa mlgliorc 
per imparare ancora d3 lui. 

Ernesto Ragionieri 

Prcsso r/atitiito di Storia 
dcU'/lccaJcmia delle Scienze 
deWUUSS &i d costitutto. sin 
dal 1957, tin • Gruppo per lo 
studio della storia d'ltalia*, 
prcsicduto dall'accademico S. 
D. Skazkin, che oil studwu 
tfaltunt chbero modo dl cono-
scere cd apprezzarc nel iOLO, 
per il suo tiiterucnfo al Con-
ve{)no di storia risoroimen-
tale a Palermo. Vice-presi-
denta del gruppo c Lino Mt-
siino, e senretarin N.P. Ko-
rnalova. Di quest'idtima era 
apparso, sul numero d'aprile 
della riu!sta Vopro3y istorii. 
Tin breve articolo che illustra-
va appunto I'attivitd del 
pruppo, e pcrclb. incontran-
dola nel corso di un tnio re-
ccntc soggiorno moscovUa. ho 
colto Voccasionc per chieder-
lc pift particolaregniate in-
formazionl. 

11 metodo 

di lavoro 

Oltre al lavoro di ricerca, 
(ha discusio podu «ie<d fa 
una tai nnl movimento con-
tndino in Italia tiroli nnni 
1045-50: feii che e in corso di 
stampa, r che "icira cntro 
Tniino ncllr rdiziotii drll'Ac-
cadrnu'rt delle Scienze), la 
Komolova inscgna storia wo-
dcrna italiana all'lstituto del
le Rclart'oni iritrrnazionnli. 
L'ho interrogata anzitutto sui 
metodi di lavoro del gruppo 
di storici italianisti, la cni at-
tivita si suiliippn attrnucrso 
ircquenti rmnionl pcrtodichc, 
in ognunn delle qi/ali un re-
Infore trnffa tin momenfo o 
un problema della storia 
d'ltalia c, durante la discus
siouc che ne segue, complcta 
la sua esposizione risponden-
do alle domandc che gli ven-
gono rivolte. Cosl si sono avu-
tc di recentc relazioni su 
Giordano Bruno e Campa-
nclla e I'utopia socialisla nel 
XVI sccolo, tcnute da A.E. 
Shtekli. L.S. Cikolinin. A. 
Ch. Gorfunkcl, tnentrc B S. 
Bondarcmk, Z.M. Tzypkina, 
V.E. Ncvlcr, oltrcche Skazkin, 
hanno trattato question! rl~ 
sorgimentall: sulla storia mo-
dcrna e contemporanca, con 
particolare Ttferimento al mo
vimento operaio e socialisla, 
sono intcrvenuti, con la Ko. 
molova, la Misiano. V.R. Lo-

Giordano Bruno 

puchov, E.A. Ambartetintot/'U, 
K.K. Kiroca, cd altri. 

Git spectalisti di storia del
la Resisfcnra italiana. anche 
essi relatori alle riuntom del 
gruppo, sono N.K. Kocalskij 
e G.S. Filatov, il quale ulti
mo hn prcsentnto di rcccntc 
due relaziont, sul ruolo diri-
gente del partito cotnumsta 
italiano nel movimento di !i-
bera-ionc. c sulla letteratnra 
mcmortalistica della Resisten-
za. Questa seconda relatione 
c un estratto dalla test, sulla 
• Storiografia italiana delta 
storia della Resistenzar, gra-
zic alia, quale anche Filaton 
ha conscouifo la candidauira 
m scienze storichc. Filator. 

rivista delle riviste 

Gli immigrati 
Sul iriu.t drsii frnnusr.iii 

— ml irma rhr imn penle 
rerln d'ailualii.i — il.il Slid 
.il jV'onl. in p.irticolarc a To
rino, ha srrilln uiu «rrie di 
niilnzioni iiiiuiir iiilrrc-**aTili 
CofTrcrlu Fofi. II Fofi {chr, 
se non erro. «iili >ri anni fa 
*ie*o in un letiinn ncr.-ituo a 
D.inilo Dofci. a dipiun.irc a 
Cnnilr Ca>cinn) r rirco »o-
praiiuiio di una r«perienra <* 
di una pa4«inne di •toliilarirtit 
*inc<rr e feenndr; epli narra 
per il Vonte di Inslio il tlram-
nt.i. le \iri*»uiiilini dei mrri-
dinnjli elif rol tn-no d-*l *»!•* 
^iunpnnn j Torino. «o«n.it.i 
com^ una Mrrra. in rrrra <li 
un lavoro r di una ca»a 

K* *rro rhr drlla forniila-
lulr immipra/innr rcciMrad a 
Torino «n ijnp»i"iiliin»o tleren-
nio (i|iiaiiroccnloniilj nuo\i 
arri%^ii) non iiiu.i. ami nop. 
purr la n».iscn>rjn/.i. e nir-
ridionalr. poirhe IR0.000 *•»-
no eh ininiiprali pirruorur-i. 
3.»fH>«) i *enrii. 13 000 eli *mi-
Hani ma. — fa notarr ciu-n-
mrnle il Fofi — la inriilrn'j 
drlle provrnien/r •!.•» Snd *a 
crr«erndo Hi anno in anno e 
nrl l°Wi lorr.«va cia la pro-
porzionr del 4ft por renCo. 

I.'aiitore ilrlla ric^rra d«*-
serixr ««»ai bene i problemi 
matrriali e di adatlamenin 
pMcnloRieo, e cruda, spieiala 
come de*e essere, e la denun-
cia delle specnlasinni di mi 
e«si sono viltimr, non soln 
come neo-sssunti al lavoro 

(•i.iljri h.iv-i, cnnlrjili a trr-
uiiue, ere) nu nunc nro-ro-i-
donti (dodicimila lire al n i ce 
jr.ic.iir per una hr.iruli.i i in 
una Manzaccia, arcauin ail ai-
Irr cinque o sci hr.inile). I" 
anrhe tc la *ua incliic>la .ion 
c nuova (MIIIJ nostra •st.impi. 
atl e*cmpio. ,*e ne <ono leit" 
di piu tlorumeniaie) e non ha 
preir.-e «orioiosiro - *cieniifi-
rlte. lulza ltcni««imo tutto il 
ronte*|o di *fruli.ii!icnio in 
cui î rolloea nn'inimiara/io-
ne rhe ha arrierhito cnormp-
mcnle il crande rjpiialr lori-
iirM*. la Fiat in prinio luoco 

Non mrno poriinrnli ri-ul-
1.1110 le denunre ileirinriina 
IIPII* ammini*lr.i/ione eonnun.i. 
|e o di initiative paternali-
•.lielie a*«unie aH'onibra d*-l 
monopolio. di r.irila «pierio-
la. clip non ri-oUe neN*nn 
problema \pro 1̂ 1 parle pi'i 
iniere«*anie del «ascio %i ri-
fi"ri*ce. |MTO. aUV*amp deali 
immisraii romc laxoraiori. al
ia forma/ione drlla loro rn-
•ripuza di cla**e. all' in*eri-
mrnio nel prolpiarialo tori-
ne»e l.'aulore o^-pna rW 
«pie*io in*«-rimenio p in larpa 
parte aixentuo eon ri«ullati 
ohrpmndo po^iliii. roti una 
eariea di eomlvttliviu rhe ha 
non poeo «orretto le piu re-
renti manife<i.ixioni della ri-
pre«a operaia a Torino, alia 
l^incia come alia Fiat. Cin 
che i fatti hanno eonfermato. 

II di«cor«o qui cade, appun
to, »ui fatti di luglio, o di 

I'uzra Sraluto, e il Fofi con-
ditide il pa re re e l'anali«i 
fonuulata (in quc«to sic«-o 
fa>eico!o del I'onte) da un 
os*cr\alorc arutn come Um-
bcrtrt Sepn?. l/acccnto e po-
<to *u « una forma di prote-
*ia raotiea. improv\*i<a. rhe 
ha ti-to protaconi»ti Riovani 
operai, oretipati tanto nelli 
edili/ia rhr nelle piccole r 
mpilie fabbriehc. metalmrcea-
niclie e no, in ma**ima pane 
immisrati rneridinnali ». Non 
e e»cIu»o Telempnio delta 
pro\ora*ione di me*ialori di 
profe<*ione ma. shrisatiia-
menip, «i aseiunse rhp <» non 
da loro p partita Pazione»» 

Vrrrchbe ,*ubilo ila obicl-
tare: e con questo? F." nolo 
clip non dai provocaion di 
profe«ione, nc dalTaiie^sia-
oienlo iniziale della poli/ia <** 
pnriiin I'a/ione. Mi quali CJ* 
raiipri ba poi a4*unto, quali 
•trumenii ba mloliaio. quali 
lini ba per»e?uilo e rile*aio? 
Non e qut la sede per un 
di«rnr>o di lal senere. Pim-
io»lo «i \orrehl>e fare >in.i 
que»iione di metodo, prc*">.ip-
poeo I]IIPM.I. E* eurio-.o rhe 
.lerurait e appjssionati n«rr. 
»aiori di un fenomeno «oci»-
IP, di un momento tipiro di 
lolta ili clai*e. siano poi eo-«i 
Mifticienti e, in fondo, tnfa-
«iiditi di fronie al compito 
•li analizzare la componenie 
•lella prnvneazione. E* vero 
che col tcrmino tropno volto 

L'ente regione 

nel mo\imento operaio «i e 
u.i<co^la una reali.'i d'ahro ti-
po cil e vpro anrbo eb" jna 
reria formaeionr cuhurale. ro-
mime un po* a tutti noi. nfus* 
2e dal prendpre in ron-ide-
razione un fatiore che sem
bra troppo «hricaiiio c a zial-
lo». Srnonrhe. e i c m anche 
rhe la protorazionp ha cio-
rato molj imponanii e It cio-
ra tuttora. >opraUntio pare 
roniraddiliorio co«h>re eon 
.icumr lulii i ne«M rhe lunno 
una poliiiea e un inibnz/o 
eome quelli del monopolio 
c«>n la con»liiione orn'raia de- , 
cli immisraii e poi tra»enrare 
cli a^pplti piu direili e as-
^re**i\i di una Mrumenlazione 
repre**i\a «lel srande padro-
n.ilo. 

p. s. 

SKGWUZIOM 
Sul t/or/menfo operrti'o e *o-

rialixia. fa«rieolo aprile-siu-
iino, «.12JM di I'nzo Santarelli 
»u * Democraria e «ociali«mo 
nellp \larrhe » e di Gino Bian
co Mill'awento del fa*ri*mo 
a Se-iri I'onente. In Itflfneor 
di Inelio nn anno riiraiio 
eritieo di Samuel Herkeit trac-
cia Giancarlo F*«ano. Una ra*-
«epna interessante del <i dibat-
titn nueleare* in corso ne^Ii 
LSA conduce Konrad Richer 
per Ksph$ di giugno. 

c/ie lauora all'/lccadcmia di 
Scie/ize socialt, & stato in Ita
lia durante la guerra, ed in 
piu occnsioni anche neali an
ni successivl: molti studio.si 
ricorderanno il suo interucrt-
to, pronunciato in lingua ita
liana, al Ul Congresso di Sto
ria della Resistcnsa a Milano, 
nel marzo 1961. Anche la sua 
tesi e in corso di pubblica-
zione e, per quanto ho potnto 
ennstatare sfogliandone f| m«-
noscrhto, potra riuscire prc-
zlosa pure agli sforici italiant. 

Ai convegni del gruppo so
no iniutati, opni qualuolta e 
possibtle. uominl di cultura e 
politici italiani. A queste riu-
niont, che sono le piu attesc, 
hanno parlato Candeloro, Bat-
taglia, Ferti e Venturi, ed 
iuoltre Gtancarlo Pajetta, Ali-
cata, Gruppi, Serenl, Lizza-
dri, Lelio Basso, Riccardo 
Lombard! ed altri. 

Una storia 

del fascismo 

Quasi tutti i membri del 
gruppo hanno pubblicato li
lt ri sulla storia d'ltalia, ed al
tri ne stanno preparando. Sa-
rebbe troppo lungo elencarli 
tutti, e mi Itmiterd quindi a 
ricordare Lopuchou, che at-
tuahnente sta lavoratido ad 
una storia del fascismo, ed 
ha gia al suo attivo due trat-
tati, sulla lotta del popolo 
italiano contro il fascismo ne
gli anni 1921-22 e sulla for-
mazione del PCI; P.A. Lisou-
skij, che ha pubblicato una 
storia del fascismo e della 
sua politica estera, ed ora 
prepara un saggio sulla poli
tica estera italiana durante la 
seconda guerra mondiale; la 
Kirova. che ha scrltto una sto
ria del mouimento antimili-
tansta in Italia durante il 
prima conflitto mondiale. am-
phando nn saggio gia appar
so nel 1959 in una miscellanea 
di scrittl d'autori diversi, 
pubblicata col Utolo Dalla 
storia delle masse lavoratrici 
in Italia, e nota anche da noi 
perchd recensita sul n. 1 del 
1961 della rivista Studi sto
rici dciristifuto Gramsct. 

Questo libro & stato il pri~ 
mo edito a cura, del gruppo 
Kofiatusfa tfell'fstifufo di sto
ria d elf Accademia delle 
scienze; net gionii scorsi s'e 
fintto di stamparne nn secon-
do. non ancora dtstribuito 
nclle Ubrcrtc: e una raccolta 
di documenti d'archivio del 
Mmtstcro degli Estcn sui rap-
porti russo-ttaliani durante il 
moryinienfo; un tcrzo volu
me e m avanzata fase di p-e-
paracionc, cd usctra a fine 
d'anno, col Utolo II pnmo ed 
il sccondo nsorgimento ita
liano. 

Conierrd nella prima parte 
t segucnti saggi d'autort ua-
liani e sovictict: P. ^ la jn , 
Garibaldi in S.cU;a; G. Bern. 
II regno di Sardegna e la 
Kiiriia tsu documenti d'ar
chivio del MtnislCro degli 
estcn russo^; Z.M. Tryrkina, 
Herzen e Garibaldi (docu
menti d'archivio e letiere); 
V. Sirotfcij. L'unita d'ltalia e 
la Russia nesli anni 1360-70; 
IV. Grigoricva, La Comune 
di Par.;;i e it mov\mento ope
ra o italiano IJU documenti 
deU'archino dell'lsnturo di 
marxismo-lcninismo); e nella 
seconda parte, F. Frassati, La 
Keptibbhca deirO*5o!a: G S. 
Filatov. II problema del se-
condo risorgimento nella sto-
riograf-.a italiana; I.N. Bocm-
roc, II movimento operaio 
ital.ano durante la Resisten-
za Coneluderd il colume una 
appendice sulla pflrteapario-
ne di mdirari sooietici alia 
guerra partigiana in Italia, 
ed in qucst'ultima serione 
snra inclusa una nevocazionc, 
scntta da Giorgio Scrbandlni, 
del parfioiano Fjodor Poetan, 
mcdaglia d'oro della Reststen-
za italiana. 

Filippo Frassati 

II vecchio 
Stato 

e le nuove 
autonomie 

E' ancora faticosissima-
niento che ci si m u o v e sul 
terreno del le autonomie 
locali nel noslro Paese, eel 
6 indicat ivo della situa-
zione il fatto che cio si 
venficl i i anche con una 
maggioranza quale quella 
attuale che si qualiflca di 
centro sinistra ed annove-
ra nel proprio seno pa-
recchi fatitort de l le au to 
nomie stessc, quali atl 
e sempio • repubblicani. 
Sfopl iando la letteratnra 
pubblicistica di questi u i 

timi anni sull'arfiomento, 
si nota la tendeir/a della 
attuale c lasse dominante 
a piallare cont inuamente 
quel lo che dovrebbe e s se -
re il robusto ceppo del le 
autonomie locali. fino a t i -
durlo ad uno stecchino per 
denti . L'attuazione della 
Regione Vene / ia Giulia -
Priuli e un poco un capi-
tolo a so stante, perche il 
vero problema da risol-
vere 6 la crea7tone de l l e 
Hegioni a Statuto ordina-
rio, il c h e signilica la c o n -
tempo ranea attuazione d e l 
le Regioni come Enti locali 
autonomi su tutto il terri-
torio nazionale. Ora la 
letteratura governat iva e 
paragovernat iva, si e in-
nanzitutto preoccttpata di 
svtiotare di ogni signifi-
cato autent ico il valore 
de l le autonomie regionali . 
Di interpretazione in in-
terpretazione, si 6 finito 
per porre la quest tone in 
termini di decentramento 
amminis trat ivo , come e 
s tato recentemente d i m o -
strato dal la posiz ione del la 
maggioranza per la C o m -
miss ione ist ituita per lo 
s tudio del l 'attuazione r e -
gionale . Con c io non si e 
ancora b e n e chiarito che 
cosa si intenda p e r d e c e n 
tramento amministrat ivo, 

schede 

Gli 
arabi 

A Edward Att iyah, 
scrittore l ibanese cli re l i -
g ione cristiana e di fine 
cultura occidentale, si de-
vono riconoscere senz'al-
tro dottrina, serieta i i lolo-
gica e s incera pass ione per 
la causa del nazional i smo 
arabo: il suo vo lumet to 
< Gli Arabi >, — pubbl ica
to recentemente da C a p -
pel l i ne l la Coliana U n i v e r 
sa le (pagg . 302, l ire 500) 
— e una avv incente r i -
costruziono del grande 
passato dei popoli arabi 
e un e s a m e attento, per 
quanto spesso interpreta-
to in modo assai perso-
nale , de l lo sv i luppo del la 
lotta oraba per l' indipen-
denza, che e scattata — 
improvvisa e travolgente 
— dopo secolt di torpore 
o di soggezione sotto la 
dominazione colonialista. 
Si d e v e tuttavia osserva-
re che Att iyah sembra in -
capace di comprendere nel 
loro vero significato e s e -
condo i loro obbietttvi le 
profonde ragioni per le 
q u a h i popoli che abitano 
le regioni del la grande 
Nazione Araba da Casa
blanca a Bagdad abbiano 
finnlmente scelto. dopo le 
vane reiterate nch ie s t e di 
« riforme > avanzate Fino a 
ieri, la via del la violenza 
contro lo straniero e. dopo 
avere acoui^tata l ' indipen-
denza. rifiutmo di mutuare 
dagli e x dominatori s i s te -
mi di governo. di organiz-
zazione c iv i le e di pianifi-
cazione economica. La cul
tura occidentale di cui 
Att iyah e n u t r u o fa p a -
lesemente ve lo dinnanzt 
alia sua mente. 

Con quei pregi . ed e n -
tro questi eravi Hmiti. il 
l ibro di Edward Att iyah 
si raccomanda tuttavia 
come un'opera di notevole 
interesse. se non altro per 
il suo eorrere dal or imo 
affermarsi, nel bacino del 
Medsterraneo e altrove. 
della forza araba e m u s n l -
iT.ana fino ai nostri giorni. 
II hbro infattt. che e stato 
scritto nel 1955. cont iene 
anche un'appendice che 
r iassume i piu recentj a v -
veniment i che si sono s u s -
seguit i nel Medio Oriente 
c nell 'Africa settentrionale . 

m. g. 

ma di una cosa si e certi, 
che si vuole identificarne 
l'autonomia con questa 
formula, per poterla m 
effetti van ill care. 

Infatti, da parte del la 
c lasse dominante , ci si e 
accortj spec ie in questi 
uit imi tempi del l ' impor-
tanza che FEnte regionale 
puo a^sumere intervenen-
ilo nel l 'economia naziona-
le secondo un criterio di 
propria programmazione. 
l 'oggiando tale intervento 
su un autonomo potere le-
gi^lativo, e chiaro come 
l'Ente regionale possa in 
molti settori, c a p o v o l g e i e 
la politica governat iva • 
sottrarre alia stessa in i -
ziat iva privata una n o t e -
vole porzione del suo p o 
tere economico e polit ico. 
Questa sfera di ini-/iativa 
autonomn e appunto cio 
che spaventa l 'attuale 
c lasse dominante , che per -
cio vuo le ridurla ad una 
forma di pura a m m i n i -
strazione subordinata, o v e 
crista soltanto un'atttvita 
di natura tecnica e non 
politica. 

II concetto dl autonomia 
implica invece questa sfera 
di proprio potere di in i -
ziat iva, che non puo non 
essere politico, e c ioe v i n -
colato ad una scelta degl i 
interessi da p io t eggere e 
sv i luppare . scelta che escht-
de di per se un'att ivita 
del l 'Ente di natura pura-
ntente tecnica. Quel lo che 
si cerca di ignorare da 
parte della c lasse dominan
te sul tenia del l 'Ente R e 
g ione e questo: che anz i 
tutto, la s tessa Cost i tu-
zione dis t ingue fra auto
nomia e decentramento 
amminis trat ivo , il che si-
gnifica che quando si cer
ca di ridurre l 'Ente re 
g ionale ad un organismo 
puramente amminis trat i 
v o si 6 imboccata la s t ra -
da del la v io laz ione de l l e 
norme costituzionali , e che 
una ta le leg is laz ione do
vrebbe immedia tamente 
essere portata di fronte 
alia Corte Cost i tuzionale 
perche la ponga ne l nul la . 
Ed inoltre, con questa let
teratura, si palesano ch ia-
ramente qual i s iano le p r o -
spet t ive del la nostra c l a s 
se dominante , che v o r r e b -
be addirittura cancel lare i 
principi de l lo s tesso Stato 
di diritto. 

Lo Stato di diritto, in
fatti , v inco la in pr imo luo-
go lo Stato stesso, ponen-
dolo su l lo s tesso piano dei 
cittadini di fronte al ia 
l egge . Niente di aberrante, 
quindi, che l'Ente regione 
si ponga su l lo s tesso p i a 
no de l lo Stato; tanto e 
vero che nei confl itt i fra 
lo Stato e la Reg ione , i 
d u e Enti sono post i su l lo 
s tesso p iano d i fronte ad 
un g iudice imparziale 
qua le e la Corte Cos t i tu 
zionale, e c h e nessun p o 
tere di annul lamento p u o 
avere lo S tato c m o t u pro
p r i o * suglt atti del la Re
gione , inteso a lmeno lo 
Stato come Stato-apparato. 

Non si ripetera mai a b -
bastanza che la c lasse d o 
minante e su quest i p r o 
blemi ancora al l ineata al ia 
concezione di uno Stato 
autontar io vecchio e or-
mat superato anche ciuri-
dicamente. Nel qua . in; del 
nuovo Stato repubbl icano 
sono infatti configurate 
moltepl ici autonomie che 
ne cost i tuiscono Fossatu-
ra. Sono autonomie di 
soggett i fisici e di soggett i 
giuridici . la cui art ico la-
zione saldando e c o l l e g a n -
d o dal basso una m o l t e -
plicita di interessi , rap-
presenta la sconfitta de l 
dogma de l lo Stato al di 
sopra dei la l egge . autori-
t a n o e central izzato. Va le 
la pena nota re di passag-
g-.o che nel vecchio s t a t u 
to albert ino non si parla-
va di autonomie , mentre 
la nuova Cost i tuzione par-
la di autonomie locali an
che a proposito dei Co-
muni e de l l e Provincie . A l 
le autonomie e connatura-
ta una sfera di propri p o -
teri. ed e proprio con la 
art icolazione di tali p o -
teri (stndacalt. locali, ecc ) 
che formano un contrap-
pe^o agli stessi poteri cen-
traltzzati, che si e vo luto 
d.i parte dei Costituenti 
creare un equil ibrio fra i 
dominant] ed t dominati 
o v e le autonomie, fra I'al-
tro, oltre a rispondere ad 
una funzione di cos tanl» 
co l legamento fra i n t e r e s t 
e dectsioni, rappresentano 
un notevole s is tema di g a -
ranzie. 

Claudio Alb^ti 
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