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A proposito di un arf/eo/o 

su Gramsci pubblicato da 

Luciano Paolicchi su/f'« Avanfi/ » 

i . 

ica 

Quale 
demistif icazione ? 

• I.uciiino Paoluchi ha dtniosliato col suo 
articolo -' Gr.inw.-i iUMiiiMirir.uo, pubblimto 
xilll'A\.\mi I del 22 yiteiiihrc. ill mere unit 
cdnceziohe hen stngolure dplln ritvrcn cui-
liirnlc e del dihattilo ideologtco. Gli v pin-
ciuto iH libra ili Gin.seppe I'amlnirraiin su 
Gramsci <c ha luaipnin linn intent pagina di 
gtbrnale \ per aniiiincinrc la liela nnvrlln del 
Cfamaci' rivelntn, e per nddilnre alia pub-
blicd ignomlnia I comiinisli rri IU m ere 
cdnlraslato lino q Oggi in Inlti i modi que-
sla riveinzione. yL'nrlicnlo di Pnolicchi c 
ninlto lungo. mn 'sinm'n sirtiri di rinssiimerlo 
nil modo pin \ledclc . ripradiiccndane la 
traccia fnndnmenlnle. • l 

Gramsci comincio bene, come gcttcroso 
tltopista, <sn//'0rdine Niiovo. Decadde pcrb nl 
ratigo di tin politico di second'online qiinn-
da commise queiili crrori imprrdonnhili i/i" 
siijto pvr tin mililante operaio In ledelta nl-
rintcrnnztoiiniisinn e Vimpegno rirnhizianu-
rio. die non allende In viltorin drlln rii o-
linione pvr delinirp rivolnzionaiia una si-
tu\izinnp slot ten Itisoi SP nrl enrverc, metli-
tnhdn sulle cause ih'lln scnnlilla dplln classe 
operaia nlln quale arena conlrilmitn loltan-
dii net Pnrliln cnmtinistn p rirlnborh il mnr-
xiimo fimtlmente ricanriliandolo ml peiutie-
rn e con i vnlori trndizinnnli. I comitni*ti 
Imnnn fatto l'impa**ihilr per rplarp qnctn 
Veritn palmare linnlnipnte rii elnla da Turn 
biirrann. IXPI delinire Gramsci « primo leni
nism tVltnlia » s-t soim sforzali in opni nindo 
di nnsconderc rongitthfita del- suo petmero 
e hnnno messo la Centura sulln ptthbliotzio-
ne dei suoi scnttifdi dirigenle cnmunlala. -
. A'on voglinino^dtstogtit're Pnnlirchi dalla 

in genua fidttcin cite qunldtp cnta po«#i pro-
dtir.fi davvero con la concalenazione dello 
«spcltncolo da tpntrino» clip egli scmbrn 
itmiiaginarc: il huonn. i cattici cite In ten-
tana, il salratnre huonn e pervitin In #/III". 
si one in scene *uccessfpe. Eoidentcmente 
oamxnoshaAe ^rp^rie fonli e i propri modi 
f^ldfrnDMJBsentazion* ftetla rvnlta stnrica. 
e,H'ii$&pn£fenfin- vahurbaln -.j '" > 

SMn^or^PnqU&hlji menn enndtdamente 
srittptice di qiuSArT vttole npparirc Qunndn 
e&lL-.polemi^^i^iJoiiHinisli per I'iiwnn-
gine che Itnttnn lorntto di Gmmsci. pnrln 
spessn di a storiograftn cuniunisla divtilgn 
ttva i). c si In quiuili un bcrsnclio di enmodo 
chc c difficile rtrientiflcnre • qtianio inlpire. 
Ma. ensi facendu, egli scmbrn nmmcltere la 
csiKtcnza di una slormprnfin cnmunista anon 
divulgativan. In cut « mistificazione» sarcb-
be probnbilmente pta sottile e insidiosn Mn. 
allorn, perchc nun exercitarc le praprie virtii 
di «demislificutore n net confront! tlei n-
iultnti del Cnnrcgno di stmli gramsciani. nel 

~cor%n del quale Uttdinsi comunisti c non 
comunisti si affatienrono intornn al pensic-
ro gram&ciano studiato nella sun relazionc 

con il leninismo e con In tullttin ilnliniut? 
Pen he non sielttrc le o\cure miicchinazioni 
per le qtinli Pnlmiro Touliatti hn ricoslruilu 
la lonnnzione del gruppu dirigenle i amtini 
s/« i he n Griimsci fecp iitpn. ion lino spirito 
crilicn clip non snrchhe male t cilcre anche 
negli stmli \ttlla storm degli nltri pnrtiti? 
Perchi' non ritclnre i silenzi P IP detnrpa-
zioni die certantente Paoticrhi m ro'hbe sen-
perto ncllo studio atlentn che Paolo Sprinno 
ha dato del Grnmsci fM/'Onlinr Niiovo? 
Perchp, e qnesla' col In torniamn nl <« divul-
gntivo » caro n Panlicchi. non premiere alto 
che Mario Spinclla e Carlo Snlinuri hnnno 
inlrndolto numerosi di quegli nrticoli. che 
Pnolicchi pretenderebbe occnllnti. del Grnm
sci degli mini IQ2h*2n. nella lom nntnlnsia 
popolme degli scrilti di Grnmsci? 

I'crto. hisngna dichinrarln niolto apertn-
iiieiite. In quest! scritli. Pnolicchi. senrsn sup-
poito nt'rpbbe trorntn per In sua tesi che 
i In lilosolin delta prnssi opera ion Grnm
sci un supcrnnipulo sm dpll'idcnlismo che 
del mnterinli*mo allraverso unit rivatutazio-
UP dell'uomn che rideiditmo mnrtilicarn nel-
In Idea e il mnlprmlismo nella Materia» 
(sail to proprin rosi' Pen he qitesti demc 
slihcnlori ci mvttono am he In mniuscoln), 
ni' m rebbe troi ntn esempi di quel cupola-
i oro di logiiu the egli renlizza allermando 
che il rnlore delle ricerche di Grnmsci stil 
liisorsinipnlo u non e initio storiografii n 
qlinnlo politico, come riceri a sulle nrimni 
storiche dei problemi nlluali dplln socicla 
italmnn ». Vi nvrebbc trocnlo nllresi il ri-
spetto delln cronnlogin (e allorn. nddtn pa-
leinicn di Grnmsci coi a Qnaderni fUosofici 
di Lenin n pnbblirnti ncll'URSS net 1936) e 
nn atlentn studio genetico del pensiero 
urnmscmna 

A Paoliahi. pern, lultn qtie.stn tnteressa 
prnbnbilmpiitc tnnlto pnen. I lui inleressn 
nllru: gli iniercssn di censnrnrp le edizinni 
del sun pnrliln perchc pnbblicann " talvol-
tn» o lettemlurn itevasinne» e consiglinr 
lorn di pubblicare gli scrilti di Gramsci did 
1921 nl 1926. Sarchbe ollre tullo un caltivo 
alfnre. perchc qitesti scrilti sono. gin in boz-
ze. visibili ormai da tempo pre.sso I'lsiiiiito 
Gramsci e uscirnnnn presto pre.sso • Ceditore 
F.innudi Gli iniercssn sopntlnllo cntlitrnre 
anche Gramsci nella scltiern dei prvcursnrt 
di un ccntro sinistra come pincerebhe a lui: 
gindizioso. ragionerole e nnlicomuiiista. E 
qtieslo sarcbhe. crediumo. un alfwe in ogni 
senso anenrn peggiorc 

Comples.sc, difficili e tutt'altm chc chtusc 
c definite snn le ricerche grmnsciane. Lu
ciano Pnolicchi non dot rchbe indurci nella 
tentnzione di dure n qticste ricerche una so-
luzione troppo faiilc. sepp'tre per conlrnp-
pusizionc. non certo per tmilazione. 

e. r. 

,1 

Nei « Ciassici del marxismo » 

degli Editori Riuniti 

Marx: scritti 
• > i 

inediti 
di e co no mi a politico 

Questi scritti donno fa misura di quello sforzo gigantesco con cui, 
per quarant'anni, Karl Marx condusse le sue severe ricerche con la 
piena coscienza di dare al proletariate mondiale una guida e una 
consapevolezza di classe nella lotta per abbattere il sistema dello 

struttamento dell'uomo sull'uomo 

••} 

La collana - 1 ciassici del 
marxismo- — edita dat-li 
Editori Riuniti ( che-hanno 
Ria pubblicato una lunga se-
ne di opere fondamentali di 
Marx e di Lenin> — con que
sti Scritti inedtti di econotnui 
politico, di K Marx offre ai 
letton la prima edizione Ita-
llana di alcuni studi che pre-
pararono II capitale Si trattn 
di scritti — scelti e tradotti 
da M Tronti e presentati da 
una sua Introduzione — che 
risalgono a niomenti diversi 
dpil'elaborazione della teona 
econonuca di Marx lun«o 
tutto un penodo che va dal 
1844 fino al 18»2 eioe dai 
pnmi - studi economici s di , 
Maix fino al suo pensiero piu 
maturo. Legaendoli si ha cosi 
l'impressione di npeicorre-
re il cammino della ricerca 
teorica delTautore del Capi
tale un cammino faticoso e 
pieno di conquiste (chp n-
cninma alia mente rimmagi-
ne con cui egh stes?o par.i-
Konava la ricerca scientifica 
alia scalata di un'ardua cima 
di montngna..) Lungo que-
st'arco di - sviluppo del suo 
pensiero si collocano dappri-
ma il suo incontro col pen
siero economico e politico piu 
avanzato della sua cpoca e 
via via la sua originate ela-
boraztone critica. che e al 
tempo stesso cnlica della teo
na economica borghese e del 
sistema capttalisttco di pro-
duzione. Nel campo delPeco-
uomia (come in quello della 
teona politica) e questo uno 
dei tratti original) della ri
cerca di Marx la critica del-
1'economia politica (o delle 
teone del diritto e dello Sta-
to) e svolta in modo da com-
penetrarsi con la critica mos-
sa aH'ordinamonto economi-
cu-sociale fondato sullo sfrut-
taniento del lavoro salanato 
da parte del capitale 

A mano a mano che la let-
tur? procede dal pruno degli 
scritti qui raccolti — «Ap-
puntl su James Mill •• — al 
rrammento del prime testo di 
•• Her la cntica deU'ecoriomia 
politica - . fino alle - Glosse 
margmali» al - Manuale di 
economia politica » di A. Wa
gner. si allarga e si precisa 

l'ambtto di quella ricerca che 
attraverso questi lavon pre-
paraton - si conclude» — 0 
per meglio dire ebbe termme 
— con la stesura dei mano-
^cntti • riprodotti e ordinati 
pot net tre libn del Capifafe 
e nelle Teone sul plusvalore 
tjuesta linea di ricerca si al
larga dall'analisi della merce 
e della produzione mercan
tile e quindl del valore e 
delle sue vane forme, alle 
runziom del denaro e all'in-
dagine cruciale del capitale 
attraverso 1'esame critico del
le teone degli economist! 
ciassici e dei loro predecesso-
v'. <da Petty a Ricardo e a 
J. Mill) e collegando stretta-
mente il metodo logico con 
quello 3torico dell'analisi. Cio 
da a questi Scritti una ric-
chezza di motivi che compen-
sa largamente lo sforzo che 
e nchiesto per scguire le ar-
gomc-ntazioni condotte ad un 
elevato Hvello di astrazio-. 
ne scientifica (Si sa. d*altra 
parte, che Marx non fece 
mai facili concessioni sul me
todo di esposizionc. litenen-
do il rigore dell'analisi pre-
giudiziale ad ogni seria ri
cerca). 

- Che cos'hanno da dire que
sti scritti di Marx alia scien-
za economica ,contemporanea 
e a coloro cht si richiama-
no alle sue dottrine? Qui il 
discorso si rende piu com-
plicato e difficile - da svol-
gere. soprattutto se contenu-
to in brevi annotazioni; ma 
giacch^ e questo forse il pun-
to piu importante sul quale 
la nostra riflessione ci porti 
a soffcrmarci. mette conto di 
non eluderlo 

Vengono subito alia mente 
alcuni giudizi sull'opera di 
Marx pronunciati da coloio 
tra gli economist! che qual-
che volta vj fanno nfenmen-
to (taluni come Keynes l'han-
no del tutto ignorato!). Tali 
giudizi. quando non siano vi-
ziati da motivi che non ban-
no a che fare con la scienza 
economica. tendono a far ap-
parire scritti come questi di 
Marx oramai del tutto sor-
passati. elaborati con stni-
menti di analisi »primitivi» 
(la stessa cosa. com'e noto. si 

neur Quaderni 
di storm 

>'-C..V* *J3 * 

Nuovi documenti sui rapporti 
i^j.* 

trti (yAnnunzio e Mussolini 

^ • Con i suoi cuique vo.u-
metii pubblicat: f:no ad oggi. 
la nuova collana di - Quader
ni di stona - diretta da Gio
vanni Spadolini pre^=o l'Ed -
tore Le Monn:er di Firenze 

• si viene configurando con una 
f.sionomia abbastanza prec.sa 

, La tematica che vi apparc e _ 
.che vi si annuncia e eoatan-
zialmente quella - dell'uitinio 
fecolo di storia italiana. v.sia 

. prevalentemente come stor.a 
delle idee e delle lotfe po'i* 
tiche. Il carattere de; - qua
derni - indulge a! descritt vo. 
ai rievocativo pfuttosto che al 
problematic L'intere—e per 
una documentazione nuova e 
riservato per lo piu agh aspet-

• ti di cunos.ta e di eleganza 
.letteraria. ^e^ondo un'antica 
tradizione deli'ednoria fioren-

. tma. Correlativamente. .e 
grandi c^uestioni di interpre-
tazione generale restano sul o 
efondo. p uttftjJo accenna:e' 
che sviluppaTe 
' In quedto senso la rutampa 
avvenula ;n questa collezione 
de / porliti politic] r.eha storm • 
d'liaha di Carlo Morandi • on 
prefazione di G Spadolin^ e 
con un «3g.ornairenio del :e 
sto sui p^riiti no!'t;ci dunnte 
il ventennio fa-ci-ta e la He-

' s ctenza a cura di I.u.gi Lotti 
" appare come un fatto ee.-e-

z. ">na.e. ricono.^cimenio ^e -
. l'apertura di nuove prospet-

t.ve o di anticipazime di n'io 
* v : Jtudi sulh lolta po'iti-a 
• nell'Italia unita che-1'Of.era 
• del Morandi 'ha nve^i to 

I tre volumetti di Giovan-
. ni Spadolini apparci in que-
,. •••, collfzion* hartno tutti e 

tre una orig.ne di occaaiout-
/ repubblicani dopo I'Unita e 

' / radica!i c'eWOttocrnto (da 
Garibaldi a Cavallotu) na-
Ss'ono da una ser.e d» a'ticols 
pubbl.cati piii di d eci anni 
orsono sul - Monda - e Ln 
d»<:ii<fenie del Risoroimenlo 
{Giuseppe MontanClH) prenrte 
ongme da una commemora-
z-one del democrauro di ¥%i-
cecchlo tenuta :n occasione 
del primo centenano della 

-sua morie Nei primi due pie-
vale 1J nevocazione stonca 
dell'attivita de. ?aipp: po i-
t ci condotta attraverso le 
opere e gli scritti fondamen
tali dei loro leaders Pn'i mô =-
co appare mvece :1 quaderno 
su Giuseppe Montanel'i ai je-
5"o deda oommeniorazione 
corredato di note rono ?ggiun-
t. alcuni ".nediti montineil-ant 

. tratti dal!a raco'.'a Pianca-
Jte'.li di Vorli e la r.produzio-
ne :n appendice rieiropiM^olo 
del 1859 L'impero. il paporo 
e la democrazia Corpple^i-
vTmente un ut;le coninbu'o 

_* per quella b^oarafia d; Giu
seppe MontaneM. che recta 
an.-nra da ^crivere in tirtti \i 

'I'omples-ita dei riferirrenti 
stor.ci nece^*ar: al'e te^denze 
e al!e corrent: DO it.che e 
ideil; piu dive-ye della ^'oria 
dei rei'olo XIX 

CrTA'Aori- piii uni'iri-* pre-
r-enfi ru'timo de: "qu2iJerr.i • 
"iPD r̂? in ore«ti nuovi coMa-
na {Nino Vi len D'Annancm 
dnraatt al fascismn. con no-
cumenti inediti. Firenze. Fe-
l.ce L» Monn.er. 19R3. op l^f 
L 1200) E- la jtona dei rap
porti fra D'Annunzo e Mus
solini dalla fine dell'avven-
tura fiumana al concolida-

Colloquio tra un Mussolini in bombetta e un D'Annunzio in divisa 
mento della dittatura fascista 
in Italia una storia ncosirui-
ta. con notevole f:nezza di 
osscrvazioni DSicologiche. sul-
la b ^ c di una documenta-
z.one finalmente restituna al
ia iua mterezza Prevalsero i 
motiv: sostanzialmente affm: 
a< sent:memi di Mussolini nel 
d.sprezzo della democrazia e 
deii'Itaha vecch:a o la con-
correnza e la nvai.ta ne. con
front! di Mus^olin: a deter-
m.nare la p»>5iz.one di D'An
nunzio di fronte al fascismo"* 
Qu?»:o I'snterrogativo nei 
c,uak- s: puo ainteticamente 
n. iyumere il ! ie \e contrap-
punto. il sott.-e 41UOCO poh-
t.co e mteiletturie nel quale 
-e'libra n.vsumersi !a stona 
dei r->pport; fra : due pe.-io 
na«gi E 1'analisi rievocat va 
Cdndo;:a dai V-»len nonostnn-
to e for*e propno per ia rnn-
dis.'endenie ittenzione che d -
m.v-tr.n per ogn. sforzo d: 
D'Annunzio i non lasci^rei 
r'durre .i docile e pass vo 
strumento .iel dmatore non 
pjre po--a la^ciare dubbi nel
la risposta Propno >n quantn 
t i4'..:<lo fron a pirf. 'e di i '21 
da osjni rcale i z on? pol tu*a 
D'Anni'nzio oont nuri a rwta-
re pngioniero di quei fer-
menti ribeawtici e dema^oaici 

nelle fasi di preparazione del
la mare:a su Roma, fu sempre 
da questi abilmente g.ocato 
E dopo i avvento di Museolim 

.aj potere. le punture di spillo 
contro u dittatore la defini-
zione del f.iscismo corr.e 
-schiav.smo agrano- . le re-
cr.minazioni contro - la felida 
ruina - ali'indomani del delit-
to Matteotti. il disprezzo ver-
oo I'otturiita del perf^tto tes-
serato. restarono sempre. poli-
ticamente p irlando. delle con-
fidenze dj clan propinate ai 
'egiunan per ahmentare pres-
?o d» ioro il m.to del coman-
dante-poeta. puittosto che de-
2.U atti pol.tic: Fra i due fu 
senza dtibb:o Mu<?.-olin; a di-
ngere il duelio e i faie di 
D'Annunzio una delle tame 
carte del suo giuoco e nun 
ceno la piu stimata o la p u 
rLspeitata. e poj a controllar-
lo e a sorvegliarlo m ogni 5iia 
mosea Certo. D'Annunzio er.i 
un poetrf. e. come Xi'-c pn-
g.o-iiero de. suoi ^o^ni e dei 
si'oi mit. di fratellanza nei 
tenta::vi di az.onc politica 
La - praticita ••. r-ero non gl: 
fu del tutto ignota: come s-
n CVM di'.le carte inedite pub-
bl.cate :n questo quaderno 
dij Valerl. essa corwi-Me ne. 
pre.'ostituire un ab.le stni-

coi qual. aveva accompagnato - mento di pre«sione e dj n-
I'avventura fiumana e «*he catto su Muasolml. s*n.3:bllifi-
erano stall tanta parte del simo nel controilare e nel far 
f-scismo della pnma maniera spiare ogni sen^o di dissidenza 
Quapdo cerch di giocare la da parte di D'Annunzio. per 
parte di rivale di Mussol.ni farlo deciders ad acQUtetare 1 

manoscntt' de! poeta e a di-
chiarare -.; Vittonale monu-
mento nazionale. 

e. r. 

Una nuova 
collana 

di storia 
Una nuova collana di storia 

contomporanea ha inaugurato 
l'editnre Cappolli con la pub-
bltcaxionr di quattro opere di 
grinde intenfsc « Da Wilson 
a Roosevelt » (la politica este-
ra american.T) di I B Durosrl-
le. « La sioria politira deU'Ita-
lia m€»dorna ». di Cecil I S 
Spngge. « L'oppovzione tede-
51-n al uazismn *. di Han*- Roth-
f«-l9. e « Srrilli polilici » dl 
Guido D«« Ruggiero La collana 
e dirptta da tre illustri Muclio-
Pi. Ettore Pa'^x'nn D'Entrevi-s. 
R««H.irio Rflmm «• Franco Val-
^occhi che si propongono ap-
nunio di dare vita a pubblica-
^ioni accrr.irate sull't atluali-
ta » del prohlpml. «ulla » pre-
sspnza » dei n-mi tratfjti nolla 
vita cnnti'mpor inea V'enerdl 
«cor°o pre*."o In sede romana 
di Cappplli. alia presenza di 
numprnsi dorenti. u.Muini di 
rultura. storiri, i volumi uwi-
ti e il criterfo genernle della 
collana n-no stall illuMrati dal 
profcsforl Passcrln D'Entrtvcs. 
Dc Caprariis « ValscccM. 

dice oggi molto spesso di 
Smith e di Ricardo): oppure 
- come ha fatto un noto eco-
nomista contemporaneo. N. 
Kaidor — si assegna alKanali-
si dell'economia capitalistica 
compiuta da Marx una vali
dity limltata -alle condizioni 
della sua epoca e inadegua-
ta a rendere ragione dell'ul-
teriore evoluzione del sistema 
..apitalistico Generalmente. 
dunque. la sua ricerca non e 
ritenuta « attuale •• da coloro 
che sono avvezzi a considera-
re come teone quelle (oggi 
dominanti nel pensiero eco
nomico) che si ispirano alia 
tporia marginale moderna e 
alle dottrine keynesiane C'e 
da aggiungere che. quella 
che Sehumpeter chlamava la 
- forma hegeliana non neces-
sana in cui Marx a w o l s e la 
•sua dottnmn economica » ren
de effettivamente difficile la 
lettura dei suoi scritti a 
molti economisti moderni 
Tuttavia. non e questo l'osta-
colo maggiore Insieme al 
fatto non trascurabile di una 
I'erta opinione che conside
rs come una •« eresia •» la dot-
tnna marxista. vi e un moti
ve di fondo che spiega que
sto atteggiamento rispetto 
alle teorie del valore e del 
capitale. che costituiscono, i 
temi principali di questi 
Scritti inediti di economia 
politica: si tratta del muta-
inento radicale di direzione 
che «;i e avuto nella ricerca 
economica con l'avvento del
la teona marginale. che e 
*tata assunta a fondamento 
delle teorie economiche oggi 
dominanti, in contrasto e co
me alternativa alle teorie de
alt economisti ciassici e di 
Marx fancor piu) 

Questa - distanza» tra 1 
due tipi di teorie (quella 
marginale e quella ricardia-
no-marxista) e certo mag
giore che non la distanza di 
circa un secolo che separa 
iflt economisti dal tempo in 
cui fu elaborato II capitale 
Ma. giaeche d'altra parte 
Marx e da tempo uscito dal 
- niondo =otterranPO» (per 
usare le parole di Keynes) e. 
si voglia o no. la sua pre-
senza e innegabile anche in 
••ertl sviluppi del pensiero 
economico contemporaneo. in 
questa situazione i suoi scrit
ti sono destinati ad avere 
•in maggior peso nel pensie
ro economico di oggi nella 
misura in cui apparira tutta 
la rilevanza e la forza del 
<uo pensiero di fronte alle 
teorie economiche dominanti. 
La lezione che si trae da 
questi Scritti non e dunque 
di attaccamento formale. *• al
ia lettera ••. ma di fame ri-
vivere lo spirito - i n termi
ni culturali attuali - 'per 
usare un'espressione calzan-
»p di Gramsci). 

• A coloro che si richiamano 
alia dottrina di Mane questi 
.Icrifti sono certo piu Tami
lian e danno la misura di 
quello sforzo gigantesco con 
cui per quaranta anni. in con
dizioni spesso di gravi pri-
vazioni e di miseria per la 
famiglia e per se stesso. Marx 
condus««» le SUP severe ricer
che con la piena coscienza 
di dare al proletariato mon
diale una guida e una consa
pevolezza d: c l a « e nella lot
ta per abbattere il sistema 
dello sfruttamento dell'uomo 
suH"i:omo 

Opportunamente e stata ag-
giunta m appendice a que
sta raccolta di scritti una 
- inchieMa operaia» redatta 
da Marx nel 1880 con lo sco-
pn di fornire a! movimento 
rivoluzionario in Francia tma 
piii precisa conoscenza della 
condizione operaia. come 
presupDOMo di un eievamen-
to della coscienza di classe 
La sua - aftualita - e eviden-
te. ma essa trae la sua vali
dity anche per il presente 
propno da quella imnosta-
zione teonca che regge la 
costnizione degli scritti che 
precedono I*- inchiesta -

n Iettore osservera che 
quando si arnva alle - Glos
se a Wagner- ci si trova di 
fronte alia piu matnra ela-
borazione della ricerca di 
Mine e del suo metodo nel-
l'mdagine economica. il cui 
ultenore affinamento e ap-
punto il frutto di tutta I'ana-
hsi compiuta in questi - ma-
»er.r.li preparaton - E s s i 
stanno raccolti in un grosso 
volume, conosctuto solo da 
qualche specialista: si tratta 
dei Grundlsse >Jon sarebbe 
forse ora di tradurre tutto U 
testo o n g i m l e di Marx in 
lingua italiana? 

Vincenzo Vifello 

Un libro 
di Amedeo Grano 

e movimento 
opera eo 

La discussione sulla posi-
zione del movimento operaio 
rispetto al processo di inte-
grazione economica dell'Eu-
ropa dei Sei. che ha avuto il 
suo punto culminante alia fine 
del 11)02. e entrata ora in una 
fase in cui I'iriteresse per 
questo problema si e fatto 
maggiormente pratico e poli
tico L'anahsi pubblicata ora 
da Amedeo Grano (1) e una 
testimonianza di tale caratte
re, che chiameremo raouici' 
nolo, assunto dalla digcussio-
ne sulla politica (piu che sul
le fmplicajioni, ormai) del 
movimento operaio verso gli 
istituti. le decisioni e i pro-
grammi della CEE 

Lo studio di Grano offre 
un ricco materiale informati-
vo. presentalo in elaborazioni 
ed analisi che consentono al-
cune conclusioni e. per un al-
tro verso, attualissime - aper
ture - sulla situazione e i pro
blemi dell'economia • capita
listica. 

II fatto e che il MEC si ri-
vela sempre piu come un oe-
servatorio - centrale - per lo 
studio delle tenderize della 
economia capitalistica e. quin-
di. per comprendere la gesta-
zione delle politiche deile 
grandi potenze occidental!. II 
dialoiio USA-MEC. che si va 
sempre piu intensificando 
lungo le linee del cosiddetto 
Kennedy round in vista della 
conferenza tariffaria della 
prossima primavera. e " il 
maggior tentativo che sia sta-
to impostato nell'economia ca
pitalistica, in questo dopo-
guerra. per tentare di sfuggi-
re alle strettoie — che si pro-
filano all'orizzonte — con uno 
slargo dei rapporti commer
cial! e l'attenuazione de: pro-
teziomsmi regionali. 

Questa pasizione di interlo-
cutori di primo ordine e sta
ta conqttistata dai « sei » con 
il prestigio delle soluzioni m-
tegrazionistiche e con la for
za II procesio di concentra-
zione monopolistica e andato 
avanti con rapidita ecceziona-
le e con la partecipaz;one del 
grande capitale internaziona-
le (specialmente degli USA, 
presenti nel MEC con ben 
1700 iniziative fin dal 1961), 
ostacolato i.ell'introduzione 
dei prodotti grazie ai dazi 
esterni. La stessa soluzione 
data ai rapporti con gli «• as
sociate - african:. che attua un 
piu raffinato colomalismo eco
nomico. crea problemi e sti-
mola processi di importanza 
decisiva per lo sviluppo di 
tutta I'economia capitalistica. 
- Il rapporto di associazione. 
che unisce i - sei - del MEC 
a 18 paesi africani, e un ca-
pitolo-chiave per capire il 
senso della battaglia in conso 
per decidere la direzione di 
sviluppo delle economie e del
le societa dei paesi di nuova 
mdipendenza Anche I'accet-
tazione d; determmati aiuti. 
o di apparenti vantaggi com
mercial-.- puo compromettere 
fin dall'inizio il nsolleva-
rncnto dei paesi e delle re-
sioni sottosviluppate metten-
do in moto meccanismi che il 
nostro pae.se ha sperimentato 
nel Mezzogiorno La conceiv-
trazione industriale c mono-
pol:stica mette in moto pro-
ce^ri disequilibratori che ag-
gravano le differenze relative 
fra resr.one e f g i o n e . fra 
profitt; e salari. fra paesi in-
dus.tnali7zati e paesi arre-
trati 

Da qui emerge tutta la nc-
chezza di motivi della batta
glia per un'aiternafira demo-
cralica all'integrazione mono-
p<-list:ca i en, obbiettiv. tut-
I'altro che ntopistici si col-
le^ano in una nuova dimen-
sione dei legami internaz:o-
nali della clisse operaia. del
le lotte a livello naz.onale 
(per gli md'nzzi della poii-
tica economica) e a livello 
internazionale. ove opera ,n 
mode crescente 1'azione dei 
pae.̂ 1 socialisti per l'apertura 
dei mercati e la form izlone 
di nuove convenzioni finan-
zinrie e commerciali sottratte 
alia le^gc leonina dell impe-
naliomo. 

Renzo Stefanelli 
(1) Amedeo Grano - Mer-

cato Comunc c movimento 
operaio - Edit rice Slndacale 
Italiana, L. 1.000. 

II congresso di Karlovy Vary 
i * / i 

Gli studi storici 
sulla Resistenza 
a Est e a Ovest 

i « 

Due important! relazioni di Enzo Collotti 
t* 

•' A pochl oiorni dalla conclusione del III Congresso interna
zionale di storia della Resistenza. tenutosl a Karlovy Vary. 
un'analisi esauriente nei suo aitdamenfo e delle sue ristiltanze 

' t> prcssoche imposfibwe. quaranta relazioni, quasi tutte assai 
ampte e lircosiamxnie, pd un centinato di comunicaziont e 

d'mterventi. cottituisrono un materiale di studio imponente 
per mole e per contenuto. sicche oum apprezzamento non 
preceduto da un rt^iame appro/ondito dei testi distribuiti ai 
congresslsti sarebbe tmpronlato ad una frettolaa superficialita. 
A rendere ancora piii anlua una valutazione immednita con~ 
corre anche I'artlcolazione in tre se^ioni dei lavon conoret-
suali, con la conseguente Impossibil'Ud di seuuime mtegral-
•menie lo svolpimento > 

Occorre rilcvare subito con rammarico che, tra I quattro
cento delegati prouenientl da ventun nazioni, x bntannici e gh 
americanl non erano piu di cinque: ed a far pat,sare inos>*er-
cata questa scarsa partecipazione non e bastata la comnmca-
ztone, pur ussai tnteressante ed oripinale, presentata dal prof. 
Vladimir Dedijer della Universita di Harvard (ma jugoslavo 
d'origme), sulle radici storiche del metodi adottati dai tia^isti 
per fomentare le discordie nazlonali e religiose tra le popo-
lazloni slave merldionall; ne e bastata una fugace appan-
zior,p di Max Salvadori, o h presenza ai due deputati molesi. 
Barnett Stross e Stephen Sivingler, il primo dei quali ha 
preso la parola alia seduta plenaria inaugurate per ricordare, 
tra Valtro-conie le ricerche storiche sulla Resistenza contri-
buiscano a rafforzare negll uomini la consapevolezza che /a 
minaccia nazista non d^ve mai essere dimenticata 

Mancavano invece gli specialists che avevano partecipato 
al precedente Congresso di Milano, Tinglese F. W. Deafcin e 
gli americani N Kogan e C. F. Delzell, quest'ultimo partlco-
tarmente atteso dopo la rz^ente pubblxcazione del suo libro 
sull'antlfascismo e la Resistenza in Italia • .-

E* difficile sottrarsi al sotpetto che ragionl d'indole politico 
abbfano provocato queste assenze. Gla al Congresso di Milano, 
gli storici anglosassoni s'erano trovati nella condizione di dover 
affrontare il tema dei rapporti tra la Resistenza e gli alleati 
fomendo un'interpretazione giustiflcazionista piu che storiogra~ 
fica della politica anglo-americana verso i movimcntl di libe
rations europei. Questa volta I'argomento in discussione — 
le forme, i metodi e lo sviluppo dell'occupazione tedesca In 
Europa — appariua ancora piu arduo. nel senso che una'Sua 
irattazione in chiave giustificatoria sarebbe apparsa paiese-
mente dettata da preoccupazioni politiche di bruciante attua-
lita, e percid ancora meno accettabile. 

» ! i » i . • , ', 

Tesi giustificazioniste 
Certo il tema prescntava una serie di- aspetti politict tut-

t'altro che superali: ma questo fatto — come ha rilevato il 
prof. Kladiva, presidente del Comitato cecoslovacco per la 
storia del Movimento di Liberczione Nazionale, iiel siio di
scorso introduttivo — Won poteva costituire un ostacolo alia 
trattazione scientifica, poiche "per la scienza non esistono 
barriere, essa non pud eludere nessun problema: gli aspetti | 
polltici non devono e non possono costringerci ad astenerci, \ 
ma unicamente ad affrontarli da studiosi. a collocare quellih 
attuali al loro g:nstc posto. a non confondere gU arfiomcntifj 
scientifici in unj dichiarazione politicals w r - x

t '^"" $' 
Una tendenza giustificazionista s'e comlinque manifestata 

al Congresso, soprattutto ad opera ili alctmi delegati francesi, 
impegnati non tanto ad ammorbidire i truci lineamenti della 
occupazione nazista. quanto ad attenuare it molo e le respon-l 
sabilitd del collaborazionismo. II prof. H. Michel, principalel 
relatore france^e. e partito dall'affermazione che "sarebbe 
fuori luogo tracciare ancora una volta le vicende della politica 
cosiddelta cii collnborczione... che e stata solo un espedlente 

n'importanza minima nel comportamento dell'occupante *, per 
concludere che - quali che stano state le violente risacche che 
ha potuto provocare in superficie, la collaborazione non ha 

• cambiato nulla nella sostanza delle cose, doe nelle condizioni [ 
di vita dei francesi $otto Voccupazione '. Ed un altro rejatore.jj 
il prof Boudot. dissertando sugli aspetti economici dell'occu-\\\ 
pazione. solo al termine delta sua lunga relazione ha accen-'jl 
nafo di sfuggita che - la collaborazione economica e stata 'A 
fonte di profitti per certi ambienti» Queste distorsioni e rett-|{ | 
cenzc non sono rimaste senza una replica, che anzi e ucnuta,l I 
efficace e puntuale, da parte di altri due delegati francesi,cl\ 
Pierre Villon e Germaine U'il/ard, che hanno invece messoUl 
a fuoco la politica antinazionale ed antipopolare, e di spofia-rl 
zione e di rapina sul piano economico. perpetrata da certi^l 
gruppi del grande capitale francese. dei quali il governo dijjl 
Vichy era Vespressionc. legati da antichi interessi ai monopolis 
tedeschi i 

Ispirati ad un pinstificazionismo pin o meno accenfuafonl 
sono apparsi anche altri interventi di deleguti occidentali. Tra\[\ 
le eccezioni vanno annoverate le relazioni delVaustriacof 
W. Steiner e di Enzo Collotti . • 1,. 

Wilhelm Steiner. dopo essere risalito alle origini dell'anti-ijl 
semltismo. sviluppatosi in Austria di pari passo con lo sciovi-pl 
rdsmo d'ispirazionc tedesca. si e soffermato sulla diffusioneii 

delle dottrine e del movimento nazista e sulle vicende che^l 
porlarono all'Anschluss, per poi passare all'odierna rinascitajH 

. del nazismo e dell'antisemitismo, individuandone le cause siaf-A 
nella propaganda proveniente dalla Germania federate, sia§\ 
nel fatto che i naztsti hanno riocenpato le posizioni d'un temao%*l 
nella perarchia statale e nell'economia del paesc Contro qu^sfairj 
••mposrarione sono insorti due dtlegati austriaci d'osserpaTizaJij 
govcrnativa. senza peraltro riuscire a confutare le lucide argo-
mentazioni di Steiner. 

L'occupazione in Italia L 
Le due relazioni tenute da Enzo Collotti alia sezione po'lt-fjj 

tica eC a quella economica meritano una trattazione a parte.pi| 
Per il momenta besterd dire che. aovalendosi di un'ampia do-fe 
cumentazione sino a ieri quasi tutta inedita. Collotti ha compiu-r 
to una rigorusa ncostruzione del regime d'occupazione nazista,*! 
dei suoi stmmenti c delle sue finalita. E* rero chc il prof. Vac-*r 
carino in un interrento cssai infelice. ha volnto riscontrare nel-t\. 
I'cposizione del relatore italiano due lacune: il mancato °P"f. 

' pre^ramento delta condotta della qrande mdustria italiana, ge 9 

neralmente schierata. secondo Vaccarino dalla parte delta Re^r 
' sistema; e i'omlssione d'ogni accenno all'importanza decisivaS 

agli efjetti del sa'.ratapgio depli impianti inda*triajj in Altai 
Italia, che ebbriy sempre secondo Vaccarino. gli approcci tr1 

Svizzera fra tedeschi ed americani ver trattare una rcsa sepa 
rata Sono come si rede, qnestioni non nuove. anzi alquanto de 
crepit" a i j sollevcie con molto clamore negli anni immediata-^ 
menie postbellici. ouando vennero intessute fumose storie do 
manegpl e d'iniriahi nel tentativo di sovrapporre il barone Par 
rilli a Parri. di svalutare cioe Yazione dei partiqiani e dtgl 

' operai in difrsa »fei patrimonzo industriale italiano. per attri-m 
buirne il mento cd «.n-«bjenti estranei e persino ostili alia Re-
."isteiwa E' evidentc che in un lavoro serio come quello di Col
lotti non potecar.o trovare posto siffalte leggende. ormai lar 
gamentc confutat" c.nche da for.ti alleate (i rapporti Hewit 
ad cxempio. od il ravcorto ufficiale del maresciallo Alexanda 
sulla campaona d'ltaliat 

Di tutti qli intcrrenti occidentali. le relazioni di Coilotti 
sono forse le sole che abbiano validamente retto il con/route 
con quelle presentate dai delegati dei paesi socialisti. Mai come 
in questo Congresso si e potato constatare il dislivello tra 
onente sd occidente nell'organizzazione degli studi storici sulle 
Resistenza. e qiiindi nel ioro sriluppo. Da una parte, istituziom 
scienlifiche ben attrezzate. con tquipes numerose e preparate 
assuefatte al lavoro collettiro; dall'altra. strutture poco fun-
zionali. la cui stentata attirifa * spesso inficiata anche dc 
mterferenze dilettantfsche „ , . ». , - J 

Le relazioni presentate dai sorietici Boltm. Sorokin e Ho-
machkin. dai cecotloracchi Fris, Pmcha e Dolezal dai bulgar 
Kamenov e Gornenski. dagli jagoslari Tudman. Marianocic < 
Moraca, dai polacchi Madajczyk, Ryszka e Pospieszalki, dagl 
llbanesi Ballrora e Plasari. dai rumeni Zachari e Popescn, fla 
tedeschi Radant e Berthold. e da altri ancora. offrono ur 
rontributo cospicuo alia storia della Resistenza europea, ( 
ncllo stesso tempo costituiscono una nuora e ptu acamatc 
base per Vnlteriore progresso delta ricerca scientifica 

tl Congresso pcrlcttamente oraanizzaio dal Comitato ceco-
sloracco presiednto dal dott A. Snejdarek. sd concluso nelle 

cstosa scde dcll'clherao -Moskva- di Karlovy Von con w 
,i«!rorso di Femtccio Parri e con I aoprorazione di una mo-

zione che ausp'.ca la sollecita pnbblicazione e divulgapom 
degli atti congress all. c mdice «n rmovo incontro a Viennr ,. 
nol IP65. in occasione del Congresso mondiale dt scienzt 
storiche. 

Filippo FrasMti 
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