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L'ordine • del 
glorno pre-
sentato da 
Dino Grand! 
al Gran Con-
slgllo del fa-
sclsmo -" la 
notte tra II 
24 e II 25 lu-
glio. Otten-
ne 19 votl su 
28. Mussolini 
fu posto in 
mlnoranza 

Mllano, 25 
lugllo: la po-
polazlone dl-
strugge I se-
gnl del regi
me fascista 

Un libro sul crollo del regime fascista 

Borghesia e general! 
nei refroscena 

del • 
i di State 

Carenza di interpretaiione storica e ricchezza di 
documentazione in un utile volume di G. Bianchi 
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Ancora nel settembre 1936 
l'allora sottosegretario alia 
Guerra. gen. Baistrocchi, scri-
veva in una sua lettera a Mus
solini: «La guerra che pre-
vedete eark lunga. assai lun-
ga... trionfera chi avra eaputo 
e soprattutto potuto meglio 
prepararsi. resistere, alimen-
tarsi... Oggj siamo imprepa-
rati, e una preparazione che 
affidi richiede tempo, denaro. 
materie prime... Caso contra-
rio, Duce. l'lmpero che voi 
avete creato. lo perderete >*. 
Il Baistrocchi era uno dei po-
chi, politici e mtlitari del re
gime. in quella ch*era gia una 
vigilia dell'entrata dell'Italia 
fascista nel conflitto mondiale 
chP maturava. a vederci con 
una certa chiacezza. Ma i piu 
degli altri furono con Mus
solini nel gettarsi awentata-
mente in quel baratro. 

Tra coloro che furono cor-
resoonsabili di quanto si pre-
parava. era, in primo luogo. 
il maresciallo Badoglio. il 
quale nell'approssimarsi della 
disfatta doveva apparire co
me il «salvatorp della pa
triae. Era stato con Musso
lini nell'aggressione all'Abis-
sinia, e ne aveva ricevuto in 
cambio. fr a gli altri titoli e 
onori. la tessera del partito 
fascista. «La mia riconoscen-
za in quest'ora — dichiaro — 
e per il Duce magnifico...» 
E ancora: - C o m e nella con-

quista. cosl nella formazione 
dell'Impero. guidera il Duce 
nella sua infallibile. profeti-
ca azione dell'avvenire...» II 
26 giugno 1940. in vista di 
un'offensiva in Libia contro 
gli inglesi, telegrafava a Bal-
bo: «Avrai i 70 carri medi 
che sono magnifici... Avrai 
tutta l'aviazione che domandi. 
Metti le ali ai piedi di tutti. 
Le truppe ch P hai di fronte 
non sono abituate al caldo 
del deserto. Ne avrai certa-
mente ragione... Il Duce sta 
fremendo e penso che non tar-
dera a dare il v ia». E il 22 
ottobre a D P Vecchi, prean-
nunciando l'aggressione alia 
Grecia: «11 28 ottobre ha ini-
zio la spedizione punitiva 
contro la Grecia: questi greci 
avranno il trattamento che si 
sono meritati. Certamente vi 
sara una reazione della flotta 
e dell'aviazione inglese. Ben 
vengano siamo pronti a ricc-
verli. Per l'Egeo sto tranquil-
lissimo. Ci siete VOJ e i Vo-
stri magnifici soldati... >•. -

Sono citazioni da im volu
me teste uscito suj retrosce-
na del 25 luglio (Gianfranco 
Bianchi: 25 lualio - Crollo di 
un regime - Ed. Mursia. Mi-
lano. pagg. 997, lire 4.200): 
fann 0 parte delle centinaia di 
atti. documenti. memorie. re-
Foconti editi e inediti che l'au-
tore ha compulsato. Coinci-
dendo con Tanniversario di 
quella svolta storica. il volu
me del Bianchi viene a col-
mare una documentazione la-
cunosa. e di ci5 va dato atto 
all'autore e aH'editore. Qual-
che appunto critico e facile 
muovere al testo: ci6 che gli 
manca e il motivo maggtore 
del euo interesse. Ci spieghia-
mo. La crisi finale del regime 
non e affrontata storicistica-
mente nelle sue cause remote 
e strutturali. nel quadro dei 
rapporti di forze internazio-
nali e interne, come un mo-
mento nell'antitesi fascismo-
antifascismo (un momento 
rappresentato da una riorga-
nizzazione delle forze conser-
vatriciiitaliane che, se erano 
preoccupate per l'esito della 
guerra. temevano anche e for-
se soprattutto una diretta re-
golazione dei conti tra l'anti-
fascismo e il "fascismo. e cioe 
una rivoluzione popolare che 
non avrebbe solo modificato 
ma sradicato'il sistema). Oc-
correva sarvare gli interessi 
dei ceri dominanti e. ee pos-
sibile e finche possibile. la 
monarchia. II Bianchi non ne 
tiene gran conto. non si oc-
cupa di cid che avevano fat-
to gli antifascist!, di cio che 
a w e n i v a nella classe operaia 
e negli strati piu consapevoli 
e avanzatj della nazione. di 
coloro chp. erano in esilio -o 
in prigione, sui campi di bat-
taglia o nelle tabbriche. Ap-
paiono talvolta solo di sfug-
fita. su uno sfondo lontano 
c indeterminato L'ambiente 
che invece u Bianchi ci illu-
ftra-nel suo minuzioso docu-
•MBUrio i quelio oei ceti di-

rigenti — monarchia. indu
strials alte sfere dell'esercito 
e del regime — ed e dal di 
dentro di quell'ambiente che 
eglj ci fa assistere ai fatti ch6 
precedettero il 25 luglio e che 
ebbero luogo quel giorno e i 
giorni immediatamente suc
cessive 

Poiche. inoltre, anche la 
descrizione dei personaggi e 
degli episodi di quella che ap-
pare piu che altro come una 
congiura. una rivolta di pa-
lazzo. e spesso acritica, e la 
presentazione dei documenti 
e spesso avulsa da un giudi-
zio. da una collocazione nel 
reale sviluppo degli eventi. 
potrebbe derivame per un 
lettore impreparato. mal pre-
parato o disattento. una let-
tura senza efficacia orienta-
tiva, di mera curiosita. Ma. 
ripetiamo. a questi difetti che 
sara ovvio rilevare a qualsia-
si recensore che sappia cosa 
vollero dire e cosa furono in 
realta il fascismo e l'antifa-

'. scismo. fa da contrappeso. an-
zittuto. l'abbondanza della do
cumentazione. Cosicche anche 
il lettorp che sappia di fa
scismo e antifascismo potra 

- orientarsi e giudicare da se, 
anche se l'autore gli da po-
chi suggerimenti o indirizzi. 
Mentre il fatto che il volu
me non tratti della vera lot-
ta antifascista. quella delle 
forze popolari, ma delle vi-
cende interne del sistema. di-
venta un elemento di interes-
se perche se della prima esi-
ste ormaj una storiografia ab-
bastanza vasta, pur se ancora 
da integrare. delle seconde. 
le vicende interne, non si e 
saputo ancora abbastanza. 
Sono state oggetto piu di rie-
sumazioni da rotocalco che di 
opere ch P meritino d'esser 
studiate. 

Troviamo cosl nel volume 
del Bianchi utili indicazioni 
sulle posizioni di una parte 
dell'alta borghesia italiana. 
come i Pirelli, i Donegani. i 
Cini. preoccupati dell'allean-
za e della guerra al fianco 
della Germania, mentre i lo-
ro interessi e le loro simpa-
tie andavano piu agli anglo-
americani, sia prevedendoli 
vincitori e sia perche, anche 
in caso di vittoria delT« asse ». 
temevamo a ragione la posi-
zione subordinata in cui la 
Germania avrebbe confinato 
l'ltalia e le sue class! dirigen-
ti. Troviamo qualche momen
to di lucidita. oltre che del 
Baistrocchi. di Grandi, Bal-
bo, De Bono. Bastianini, Cia-
no. Bottai. De Vecchi e altri 
che. dopo aver condiviso tut-
te le colpe del fascismo nei 
confronti del popolo italia-
no, cominciano a preoccupar-
si della piega che rrendono 
le cose. E troviamo la gara 
in cui gia prima del crollo 
di quel gruppo dirigente si 
mettono i candidati alia suc-
cessione. liberal^ P cattolici. 

< militari e politici. 
E' chiaro che l'impulso a 

sbarazzarsi di Mussolini ven-
n e soprattutto da un'ala del
l'alta borghesia e dei capi mi
litari. che un complotto ci fu. 
molteplice e variamente arti-
co!ato. tra costoro e la Corte 
t> il settore delle gerarchie 
fasciste in preda al panico e. 
quindi. a tardive resipiscen-
ze. Ma e assai interessante 
trovare documentato nel libro 
del Bianchi. attraverso cento 
c cento episodi P dichiarazio-
ni. quanta ipocrisia- quanta 
slealta. quanta poverta mora-

, le era in gran parte dei con-
giurati. che soprattutto difn-
davano l'uno deiraltro e si 
disprezzavano l'un l'altro. 
Cominciava dalla dinldenza 
e dal disprezzo reciproco fra 
dirigenti italiani p dirigenti 
tedeschi. per giungere alia 
dinldenza e al disprezzo tra 
il re e i fascisti. dei generali 
tra loro. tra i militari e i po
litici. Al punto che. parados-
salmente. le figurp piu pateti-
che quasi - diventano a un 
certo momento quelle del re 
e di Mussolini che dopo tan-
ti anni di pur diffidente e mal 
sopportata connivenza. hanno 
nelle ultimp settimane "dei 
barlumi di rapporti umani. U 
re esitando fino all'ultimo a 
colpire Mussolini, e Mussoli
ni fidando nell'amicizia che 
il re gli dimostra. Finira pe-
r& tutto nella stessa melma. 

Mario Pacor 

Vent'anni fa nove operai cadevano a Reggio Emilia 

28 luglio 1943: si muore 
al grido di pace i » 

I primi martiri della Resi-
stenza nel Reggiano furono 
nove operai, otto uomint e 
una donna, caduti il 28 luglio 
del 1943 davanti alia portine-
ria delta loro fabbrica. Tre 
giorni prima era crollato il 
fascismo. A' Reggio Emilia 
quandb, nella tarda serata del 
25 luglio, giunse la notizia 
della deposizione di Musso
lini la cittd era semideserta. 
Qualche tempo prima Cera 
stato un bombardamento e da 
allora gran parte della po-

fettura, in Corso Garibaldi, 
per indurre il Prefetto a di
spone la liberazione dei pri-
gionieri. Ma anche la resi-
denza del rappresentante del 
governo era presidiata dai 
bersaglieri e non fu possibile 
entrare. Alcuni operai deci-
sero allora di dare la scalata 
al balcone del palazzo issan-
dosi uno sull'altro e, dopo 
molti sforzi, riuscirono final-
mente a raggiungere il Pre
fetto. Costui, perd, benche 
fosse assai spaventato, aderi 

polazione, per sfuo0tre agli - soltanto alia richiesta di fare 
attacchi aerei, - aveva preso 
Vabitudine di passare la notte 
in campagna. 1 mezzi di dif-
fusione delle ' nottzte erano 
molto scarsi, ma Vannuncio 
della caduta del fascismo si 
sparse ugualmente in un ba-
leno, rimbalzando di casa in 
casa. di paese in paese, e rag-
giungendo rapidamente anche 
i piu sperduti borghi della 
provincia. 

Cortei per 

le strode 
Quella notte pochi furono 

i reggiani che riuscirono a 
prendere sonno, e il giorno 
successivo, prima ancora del 
sorgere del sole, erano gia 
tutti fuori delle case. Fin 
dalle prime ore del mattino. 
migliaia e migliaia di lavo- -
ratori in tuta, di donne, so-
prattuto di giovani, si river-
sarono in cittd. da ogni parte 
della provincia, dando sfogo, 
in un'atmosfera d'indescrivi-
bile ' entusiasmo, a tutta la 
loro gioia per la fine della 
dittatura. 

Le famigerate insegne del 
fascismo, i quadri dei gerar-
chi - in pochi altimi furono 
spazzati via dall'ondata popo
lare e dati alle fiamme sulle 
piazze e per le strode. Nel 
frattempo, in testa at cortei 
che percorrevano rumorosa-
mente le vie del centro. fra • 
la commozione generate, in-
cominciaror.o a comparire, a 
fianco degli stendardi trico-
lori, le prime bandiere ross? 
con la falce « tnartello, «im-
boli dell'antifascismo piu con-
seguente e della riscossa ope
raia, mentre. per la prima 
volta dopo molti anni. risuo-
navano i canti del mondo del 
lavoro. 

Ad un certo momento. da 
una colonna di popolo che 
sfilava lungo la Via Emilia 
a S. Pietro. si levd un arido: 
- Andiamo alle carceri! Li-
beriamo i detenuti politici! * 
La voce si sparse in un lampo 
per tutta la cittd e di 11 a 
pochi minuti fu un accorre-
re generate verso Via S Do-
menico e Piazzale della Posta 
Vecchia, dove sorge il -car-
cere di S. Tommaso. Fu ten-
tato subito un assalto alle 
mura del penitenziario. ma 
la zona era presidiata daVa 
truppa. fatta sopraggiungere 
in gran fretta, e il pnmo ten- . 
tativo falll. 1 soldati non 
avevano certo Vintenzione di 
usare le armi contro la folia, 
ma alcuni ufficiali fascisti 
che H comandavano ordina-
rono loro d'innestare le baio-
nette per respingei e i rnani-
festanti. Vi fu un momento 
di tensione estrema « per 
poco non si giunse ad uno 
scontro. . 

Vista (a grarttd della situa-
zionc, un gruppo di antifasci
sti, alia testa dl una colonna 
di lavoratori, *l reed in pr«-

esporre la bandiera in segno 
di festa, ma per i prigionieri 
non voile assumersi alcuna 
responsabilita, perche — dis-
se — non aveva avuto ordini 
in proposito da Roma. 

Cid nonostante, la pressio-
ne popolare riuscl, alia fine, 
a prevalere. Dopo alcune ore, 
infatti, i detenuti antifascist^ 
salutati da una grande mani- -
festazione di simpatia. usci-
TOUO dal carcere e si mesco-
larono ! alia folia plaudente. 
che It portb in trionfo, mentre 
la truppa- addetta al presidio ~ 
della prigione veniva ritira-
ta. Uno di essi morira due 
giorni piu tardi alle * Reg-
giane». •> - , <_- -

La gioia popolare esplosa 
all'annuncio della fine del 
fascismo, non ebbe, • pert, 
lunga duratc. II primo sinto- '• 
mo che non tutto era finito ' 
lo si ebbe nella notte dello 
stesso giorno, quando ^alcuni 
degli antifascisti, che mag-
giormente si erano adoperati 
per la liberazione - dei pri
gionieri politici. vennero a 
loro volta arrestati. Poi. at
traverso la radio, giunse il 
famoso annuncio di Bado
glio: • la guerra continual - . 
Di colpo gli entusiasmi si 
gelarono completamente e al 
giubilo per la caduta del dit-
tatore subentrarono Vindigna-
zione e la protesta. 

La' frattura • fra il potere 
centrale e le masse popolari, 
che " sembrava essersi par-
zialmente rimargir.ata nelle 
ore precedenti, $i era riaper-
ta piii profonda di prima. Di 
U a poco, del resto, i nuovi 
dirigenti, del Paese dovevano 
mostrare apertamente il loro 
rero volto, facendo sparare 
a sangue freddo contro gli 
operai delle - Reggiane ~. che 
manifeslavano per la pace. 

Era Valba del 28 luglio. II 
cielo si stava coprendo di 
grosse nubi nere e sulla cit-
ta gravava una • pesante at-
mosfera di attesa e di in-
quietudine. Nelle vie del cen
tro. che nei due giorni pre
cedenti erano state teatro 
delle grandi e rumorose ma-
nifestazioni popolari. era tor-
nato il silenzio e sembrava 
che nulla fosse accaduto. 

Alle " Reggiane - , invece. 
Vambiente appanva pih ec-
citato del solito. Gli operai 
(a quei tempi erano circa 12 

sapere di lavorare per la 
guerra e di rischiare ogni 
giorno di nmanere schiac-
ciati sotto i bombardamenti 
Volevano la pace e sapevano 
che per ottenerla bisognava 
battersi. All'improvviso per-
cid (erano le 9,30) cessarono 
tutti insieme di lavorare. fl 
rumore assordante delle mac-
chine e dei martelli pneu-
matici si interruppe di colpo 
e Vintera fabbrica piombd 
nel piu assoluto silenzio. 

Ad un. certo punto quelli 
dell'* officina nuova -, dove 
si coslruivano gli aerei da 
caccia, incominciarono ad 
tucire dat reparti' (seguiti 

ben presto da tutti gli altri) 
riversandosi nel grande via-
lone della portineria. In po
chi minuti si era formato un 
enorme corteo e un coro di 
migliaia di voci incomincid a 
scandire la paroia . 'Pace! 
Pace!'. 

* Avanti! Andiamo in piaz
za!", urlavano quelli dauan-
fi; 'Evviva la pace! Abbasso 
i generali fascisti!*. • , 

Una marea di 

tute azzurre 
La marea di tute azzurre 

incomincid a muoversi lenta-
mente verso I'uscita • princi
p a l , occupando in tutta la 
sua larghezza il lungo stra-
done che si snodava tra i ca-
pannoni. All'improvviso, die-
tro i cancelli, ancora distanti 
un centinaio di metri, com-
parvero dei militari armati 
di mitragliatrice. In testa alia 
colonna vi fu un attimo di 
esitazione, ma dietro spinge-
vano: 'Avanti! Avanti! Sono 
soldati dell'esercito, gente co
me noi! Non possono sparar-
ci contro -. <j > - , , ,_ 

La colonna riprese la sua 
lenta ' e ormai inarrestabile 
marcia, avvicinandosi sempre 
piu ai militari, che - intanto 
avevano piazzato le armi. Or
mai era giunta a non piu di 
50 metri. I soldati, tutti mol
to giovani e patlidi in viso, 
erano lUcon le armi puntate. 
Alcuni di essi tremavano e 
sembrava non riuscissero a 
reggere il fucile. 

' Ad un tratto si udl, breve 
e secca, una raffica di mitra-
glia, seguita subito dopo da 
un'altra piu lunga e, quindi, 
da una terza. Le pallottole 
passarono slbilando sulle te
ste degli operai e si perdet-
tero lontane. La colonna si 
arrestd per un attimo. 'Avan
ti! Avanti! Sparano in alto. 
Vogliono solo spaventarci!». 
E la massa si mosse nuova-
mente. All'improvviso, quelli 
delle prime file videro un uf-
ficiale correre verso una mi
tragliatrice che continuava a 
vomitare piombo e, con un 
piede, spingere con forza la 
canna della mictdiale arma 
verso il basso. Un urlo ag-
ghiacciante percorse tutta la 
colonna, mentre decine di la
voratori venivano inesorabil-
mente falciati, arrossando col 
loro sangue I'asfalto del pia-
le. Nove di essi non si alza-
rono -pHt; decine di altri ri-
masero gravemente feriti e 
per parecchi anni portarono 
nelle carni le pallottole di 
Badoglio e di Vlttorio'Ema-
nuele 111. 

Iniziando le celebrazioni 
del ventennale della Rest-
sterna, i reggiani onorano so-
lennemente » nove operai ca
duti alle 'Reggiane*: Nello 
Ferretti, Osvaldo Notari, Do-
menica Secchi, Eugenio Fava, 
Vincenzo Belocchi, Gino Me-
nozzi, Antonio Artioli. Ange
la Tanzi, Armando Grisendi, 
accomunandoli a tutti i mar
tiri • antifascisti che hanno 
dato la vita, durante la lotta 
di Liberazione e prima, per 
la liberta e per la pace. 

Giordano Canova 

Pub I'uomo prevalere? 

Le buone intenzioni 
/ 
t 

di Erich Fromm 
L'autore, un noto psicanalista degli Stati Uniti si 
propone di convincere I'opinione pubblica del 
suo Paese che la politica deirarmamento ato-
mico conduce alia catastrofe - Un quadro falsato 

della realta sovietica 

Un libro come quelio di 
Erich Fromm. Pud I'uomo pre
valere? (Milano. Bompiani. 
1963. pp. 273 L. 1500) sem-
bra scritto per oorre al let-
tore un quesito piuttosto m-
solito: se cioe la piu giusta 
delle cause possa essere so-
stenuta con gli argomenti piu 
stravaganti ed erronei Fromm 
— che e un noto psicanalista 
statunitense. autore di molte 
opere sulle caiatteristiche 
della societa contemporanea 
— si propone infntti in Fud 
I'uomo prevalere? lo scopo di 
contribuire a convincere l*o-
pinione pubblica del suo Fae-
se che la politica dell'arma-
mento atomico e una mora 
follia. che inevitabilmente 
conduce alia catastrofe della 
umanita — o, nella migliore 
delle ipotesi, ad una perditn 
di tutti i valori civili e ad 
una vita di incubo e di illi-
berta. E poiche tale politica 
viene giustiflcata psicologica-
mente con il terrore del co-
munismo e con .la credenza 
nell' imperialismo sovietico, 
Fromm tende a dimostrare che 
tra il comunismo deH'URSS e 
il capitalismo degli Stati Uni
ti non vi e poi tanta diffe-
renza. e che I'Unione Sovie
tica sarebbe uno stato con-
servatore. ostUe alia rivolu
zione socialista in altri Stati. 
anzi addirittura interessato a 
che cio non avvenga. Per tali 
motivi i governanti sovietici 
sarebbero in perfetta buona 
fede quando si sforzano di 
mantenere la pace e di ot-
tenere :1 disarmo atomico ed 
universale E' questo che do-
vrebbero capire gli uomini 
politici degli Stati Uniti. an-
dando incontro a questo sin-
cero desiderio sovietico e ac-
cordandosi per evitare il pe-
ricolo di una guerra e per eli 
minare le maggiori cause di 
tensione internazionale, a cc-
minciare dalla questione della 
Germania e di Berlino. 

Per chiarire queste pesizio-
ni. senza dubbio piuttosto pa-
radossali. occorre aggiungere 
che Fromm sembra conside-
rare come un regime ideale 
quelio di un socialismo « uma-
nitario- o democratico. qua
le si avrebbe, ad esempio, nei 
Paesi scandinavi, e al quale 
si awicinerebbe. per taluni 
aspetti, quelio jugoslavo Se-
condo lui invece, tenuto con
to di talune differenze a van-
taggio del sistema americano. 
sia questo che quelle sovie
tico sarebbero forme diverse 
di « capitalismo burocratico ». 
Nell'uno e nelTaltro, per vie 
diverse, sarebbe stato risolto 
il problema della conquista 
del benessere da parte della 
classe operaia. ma nell'uno e 
nelTaltro il potere sarebbe 
detenuto di fatto dai grandi 
« burocrati >• che dirigono sia 
rindustria sia le istituzioni 
statali. Non e difficile rintrac-
ciare in tali giudizi ia traccia 
di una tesi che risale a Trot-
zki e ai suoi discepoli. e che 
ha avuto una certa dUTusione 
nella cultura ««di sinistra » 
degli Stati Uniti, soprattutto 
attraverso Topera di Burnham. 
Ne e difficile scorgere in mol
te affermazioni di Fromm la 
eco di talune posizioni dei 
comunisti cinesi — sia pure 
da lui utilizzate ad un fine 
opposto. cioe a quelio di tran-
quillizzare i timori delTopi-
nione pubblica antisovietica 
degli Stati Uniti e di stimo-
lare la ricerca di una coesi-
stenza pacifica, e. in primo 

rivista delle riviste 

Letture per le ferie 
I giorn^Ji soglionD in qne-

sto -periodo, che precede le 
feric, consigliare libri per le 
vacanze e compiere ana bre
ve rassegna. dei volnmi - la 
cui letlura pno essere utile o 
divertenie. Una volta tamo, 
anche ' in qucsta rassegna di 
rivisie' di cullnra, possiamo 
scguire qnella traccia per se* 
gnalare, coniemporancamenie, 
le pubblicaxioni pin reccnti 
ricche d'inlcrcsae per studio-
si e mililanli. 

Cominciamo da Crilica 
marxism n. 3. Del numero gia 
la stampa s'e occupata per 
railualita • politica - e ' leorica 
che present a il dibattito, ivi 
nspitalo, tra i compagni Gior
gio Tosi e Lnigi Longo sul 
trma: * E* possibile in regi
me capitalistico eliminarc il 
potere eennomico e politico 
dei monopoli?». II fascicolo 
si raccomanda inoltre per il 
saggio di Pietro Ingrao an 
« La crisi degli islitnti • rap-
presentalivi e la lotta por la 
nuova dcmocraiia». In esso 
l'autore affronta alcuni dei 
tcmi piu discuss!: la . crisi 
dello Stato burocratico • rap-
prcscntaiivo, I'intervcnio pnb-
blico nelle su-utlurc ecoao* 

miche, il rappono tra l'as-
semblea Iegislativa nazionale, 

; i comnni e la regione, solto-
lineando la nostra concezionc 
di nn sistema di « auloi;om;e 

T verticali e orizzontali». 
Oltre a note di G. Chiaran-

te . suirEnciclica « Pacem in 
tcrris* e di S. Garavini sulla 
« dinamica delFoccupazionc e 
della condtzione della classe 
operaia », Critica mnrxista n. 3 
pubblica un docamento pre-
zioso; gli appunti eritici di 
Engels, del 1891, al program-
ma del Partito socialdemocra-
tico tedesco. 
- Un altro documento, non 
meno raro, rcperito da Slefa-
no Merli, e pubblicato dalla 
Rivi<ta storica del socialLtmo 
n. 18, e la lettera con cui A. 
Gramsci, il 12 settembre 1923, 
proponeva JI C. E. del PCI 
come titolo rUnita al nnovo 
giomale ehe il partito voleva 
fondare. Gramsci cosl si e-
sprimeva: « l o propongo co
me titolo rUnita pnro e scm-
pi ice, che avra nn significalo 
per gli operai, e avra un st-
gnifirato piu gencrak, perche 
credo che dopo la decisione 
dcH'Esecntivo Allargato snl 
governo openrio • eontadia*. 

noi dobbiamo dare importan-
za specialmenie alia questio
ne meridionale, cioe alia que
stione in cui il problem.! dei 
rapporti tra operai e conta-
dini si pone non solo come 
un problema territorialc ma 
anche e specialmenie come 
un problema territorialc, cioe 
come uno degli aspetti della 
questione nazionale ». Ginsta-
mente Merli nota che si situa 
cost al centro degli interessi 
di Gramsci il problema me
ridionale arricchendo e con-
cretizzando il concetto di go
verno operaio e conladino, 
paroia d'ordine di allora del 
partito. 

Sludi storici n. 2 ha, sn 
questi stessi tcmi, visti nel 
loro sviluppo storico due no
te sulle reccnti antologie pnb-
blicate da Laterza e enrate 
rispettivamente da * L, Cafa-
gna e da R. 'Villari per il 
Nord e per il Snd tTItalia. Le 
note critichc sono dovnte, la 
prima a R. Zangheri (che po* 
lemizza contro la «linca go-
tica storiografica 9 del Cafa* 
gna), la seconda, assai ampia 
e ricca, ad Angn^to Placanica. 

luogo. delle vie per il disar
mo atomico 

A conferma di cio sta il 
tentativo di Fromm. in questo 
libro. di presentare il pensie-
ro di Marx come quflcosa di 
profondamente diverso da 
quelio che ispira l i costruzio-
ne del comunismo in Unione 
Sovietica; anzi, dopo Lenin. 
il marxismo sovietico sareb
be una falsa etichetta per co-
prire flni e intenzioni che con 
quanto Marx nenso e scrisse 
non hanno nulla a che vedere 

Le analisi — e gli stessi 
procedimenti logici — di 
Fromm sono profondamente 
e radicalmente erronei Egli 
non tiene alcun conto, infitti. 
del rapporto tra mezzi e Jini; 
in particolare egli trascura il 
valore • determinante dflla 
abolizlone della proprieta pri-
vata dei mezzi di produzione 
per il raggiungimento di una 
reale democrazia e liberta 
economica; come trascura il 
fatto cruciale che finche non 
vi sia «liberta dal bisogno», 
cioe abbondanza di beni ma-
teriali per tutti i cittadini. 
parlare di comunismo sareb
be utopia. E molte altre cose 
sembrano sfuggire a Fromm. 
quando egli parla dell'espe-
rienza sovietica: per non par-
lar d'altro Timmenso sforzo 
per la continua elevazione del 
livello culturale come fonte 
di liberta e di ricchezza indi
viduate. i rapporti di totale 
eguaglianza ormai da tempo 
esistenti tra i popoli e le na-
zionalita dell'URSS, e cosl 
via 

Sicche" il meno che si pos
sa dire a proposito del qua
dro che egli ci oi'fre delia 
realta sovietica e che esso e 
del tutto falsato. anzi. per 
molti aspetti, capovolto; sic
che l'autore appare immerso 

fino al collo in quei preg'u-
dizi ideologici che auerma dl 
voler combattere 

Ma. ripetiamo. lo scopo che 
Fromm si propone, e di favo-
rire la distensione tra Stati 

Uniti e Unione Sovietica. con-
dizione primaria - egli r.tio-
ne — per allontanare Torren-
da mimccia di un conflitto 
atomico Su questo terrpno 
la sua critica ai sostenitori 
delle vane teorie favorevoll 
al riarmo e spesso acuta, sem
pre animata da una vera pas-
sione umanistica Egualmente 
acute sono le prese di posi-

• zione su taluni tra i maggio
ri problemi internazioi'ali. da 
Berlino all'Estremo Oriente. 
da Cuba al neutralismo del 
popoli ex coloniali In molti 
casi. a tale proposito. egli so-
stiene le tesi giuste con argo-
menti giusti Sicche questo 
libro ci appare come uno stra-
no coacervo di verita e di ns-
surdita. di buone intenzioni 

, e di stravaganze interpreta
tive 

Vi e da chiedersi. percio. s» 
Pud I'uomo prevalere? sia uti
le o meno alia causa della 
pace, secondo le intenzioni 
dell'autore La risposta e dub-
bia: ma forse. se si pensa che 
il libro e rivolto alia opinio-
ne pubblica degli Stati Uniti, 
non solo male informata sulla 
realta del socialismo sovieti
co. ma continuamente aizzata 
a vedere in essa — come 
Fromm sottolinea — «il de-
monio>». si pu6 azzardare la 
ipotesi che. negli Stati Uniti. 
la sua pubblicazione sia. mal-
grado tutto. un fatto positive. 
Qui da noi. ove la cultura po
litica delle masse e ben altri-
menti matura. dobbiamo perb 
affermare il contrario 

Mario Spinella 

NOTIZIA RIO 
Dl FILOSOFIA 

*4C " I PRINCIPALI STUDI di argomento hegeliano e marxistico 
di Jean Hyppolite, il noto etudioso francese di Hegel e di 
Heidegger, pubblicati in volume in Francia nel 1955 sono ap-
parsi ora in edizione italiana (Saggi su Marx e Hegel, Milano, 
Casa editrice Bompiani, 1963, pp. 240. L. 2.500). Gli studi su 
Marx rientrano nel filone del revisionismo marxista che, ponen-
do l'accento sul tema giovanile dell'alienazione, tende a svuo-
tare il marxismo del suo contenuto rivoluzionario. L a tesi 
deU'Hyppolite e che la fonte del pensiero di Marx e l'idea 
di alienazione in Hegel e Feuerbach, e che il superamento del 
marxismo appare possibile attraverso uno studio «obiettivo » 
del marxismo stesso. 

• • » 
-J» NELLO STESSO FILONE rientra Marx pensatore della 
tecnica di Kostas Axelos (Milano. Sugar, 1963, pp. 464, 
L. 3.000). L'Axelos pone la teoria dell'alienazione al centro 
del pensiero di Marx e mette l'accento sul carattere fiiosofico 
di questo pensiero ignorando il contenuto economico e 
sociale dei Manoscritti del '44, e negando implicitamente il 
valore rivoluzionario del marxismo. 

. - * * * - • . 
-fe L'ULTIMO NUMERO del 1962 (n. 33-4) della rivista 
francese Recherches Internationales a la lumiere du marxisme, 
uscita solamente adesso, e interamente dedicato alia Filosofia 
sovietica. Senza aver la pretesa di offrire un quadro completo, 
il numero — che e il primo di una serie dedicata al marxismo 
nei diversi paesi del mondo — offre un significativo panorama 
delle correnti e delle tendenze di sviluppo dominanti nella 
filosofia sovietica contemporanea- Si impongono in particolare 
per serieta e rigore lo studio complessivo di Mitin sul XXII 
Congresso del PCUS e i compiti della filosofia marxista-
leninista, quelio di Fedosseiev su Stalin e la filosofia e quelio 
di Oizerman sul Problema dell'alienazione nei lavori giovanili 
di Marx, oltre ad alcuni capitoli dell'opera di Ilenkov, La 
dialettica dell'astratto e del concrete nel 'Capitale* di Marx, 
gia edita in Italia. 

-_- - - - . , . • • * 
jfc INTERVENENDO NELLA DISCUSSIONE sul rapporto 
Marx-Hegel aperta in Francia da Louis Althusser — discus-
sione per tanti aspetti analoga a discussioni anche recenti cbe 
hanno impegnato nel dopoguerra i marxisti italiani — Cesare 
Luporini ha scritto una nota stimolante su Rovesciamento 
marxista della dialettica hegeliana e metodo nella dialettica 
marxista (Critica marxista, n. 3 maggio-giugno, 1963), nella 
quale si sofferma soprattutto sulTimportanza chiarincatrice 
per U discusso nesso Marx-Hegel, della recensione (del 1858) 
di Engels al Per la critica dell'economia politico. 

ak LA NUOVA CASA EDITRICE Samona e ' SaveUi di 
Roma, ha pubblicato a distanza di oltre vent'anni dalla sua 
prima apparizione la Crisi dell'estetica romantica di Galvano 
della Volpe (1963. pp. 150, L. 1800) che conserva, nonostante 
appaia superata in taluni punti dal successivo sviluppo dello 
autore, l'originario valore di decisa denuncia di ogni estetica 
spiritualistica e mistica e quindi di nchiamo alle ragioni della 
ragione nell'opera d'arte. Completano il volume alcuni saggi 
piu recenti che servono a precisare ulteriormente il punto 
di vista antiidealistico e matenalistico di Delia Volpe. 

• • • 

Sfc NELLA COLLANA 'Classiques de la philosophies lo 
editore Gallimard di Parigi ha pubblicato il H volume della 
Correspondence di Hegel (Traduit de l'allemand par Jean 
Carrere, texte ^tabh par Johannes Hoffme^ter la63. pp. 380, 
23 NF). II volume comprende 225 lettere scntte o ricevute da 
Hegel tra Q 1813 e il 1822. E* questo un penodo decisivo 
nella vita del fiiosofo cbe passa da Norimberga a Heidelberg 
prima e a Berlino dopo La sua fama raggiunge 1'apogeo. *d 
egli, divenuto prussiano di spinto e di cuore, coronera il 
suo sistema con la Filosofia del diritto nella quale identifi-
chera lo Stato prussiano burocratico e semifeudale de] tempo 
con il - razionale in se e per se» , con la <• realta dell'idea 
etica ». 

• • • 

4E ET USCITA UNA NUOVA EDIZIONE del III volume delle 
Lezioni sulla storia della filosofia di Hegel (II mondo greco-
romano, Firenze, - L a Nuova Italia- editrice, 1963. pp. 268, 
L. 2.000). 

• • • 

4C A CURA Dl ALBERTO PASQUiNELLl e apparsa la 
edizione italiana della celebre Storia della filosofia americano, 
alia cui preparazione e stesura l'autore, Herbert Schneider, 
ha dedicato il lavoro di quasi vent'anni (Bologna, Societa 
editrice II Mulino. 1962. pp. XVI-740, L. 5.500). II volume 
ampio e accuratamente documentato vanta, come Ia recente 
edizione tedesca. a differenza dell'edizione originate, una 
nuova parte relativa all'evoluzione delle correnti pragmatl-
stiche e realistiche negli Stati Uniti. 

in* rnai. 

h. ' >itJ-i* rd&. „.. •j n l > 


