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Un articolo d i G i a n Carlo Pa jetta 
apparso sul primo fascicolo 
di « Risorgimento » nell'aprile del 1945 

Marra e Glan Carlo Pajet-
ta. Questo articolo, con II ti-
tolo: Riflcssi ' politici v della 
guerra partigiana, apparve 
sul primo numero di « Ri
sorgimento », una rivista di-
retta da Carlo Salinari, che 
si pubblicd a Roma nel '45: 
II primo fascicolo porta la 
data dell'aprile di quell'anno. 
Accanto all'articolo di Pajet-
ta, co n'era uno, L'Italia e la 
democrazia, di Luigi Sturzo, 
e ce n'erano altri di Lussu, 
di Sereni, di Sapegno, di Fe-
dele D'Amico. C'erano, inol-
tre, un racconto di Alberto 
Moravia, L'ufficiale inglese, 
e due poesle di Umberto Sa
ba: Quando il pensiero, che 
e del '41 e fa parte della rac-
colta « Ultlme cose », e De-
dica che fa parte dl « 1944 » 
ed e dedicata a Pirenze, citta 
in cui il poeta vlsse tra il 
'44 e II '45. 

Disegno di Guttuso per il pr imo fascicolo di « Risorgimento > 

I I Guerra 
Intanto e questa guerra partigiana che ci 

ha permesso di viverla la vita politico. Di 
vederli, i riflessi politici. 

Prima la politica era per gli Italiani una 
strana cosa. Per coloro che non wolewano con-
fonderla con la retorica delle orazioni di Mus
solini, con le sfilate e le commissioni, la po
litico era fantasia e cospirazione.. E quanta 
parte riservata alia fantasia anche : per i co-
spiratori, che prima o poi finivano in quel 
regno della fantasia pura che era la galera! 

I riflessi politici poi.' Li andavi aa indovi-
nare fra le righe di una rivista di avanguar-
dia, nelle pagine di un libro che si difendeva 
con Vermetismo o nella resistenza tenace di 
gruppi, di minoranze che difflcilmente man-
tenevan0 H contatto con la massa. , 

L'otto settembre la politico e venuta alia 
luce, in Italia. Alia luce per le piazze, dove 
i suoi robusti vagiti furono il grido del po
polo che chiedeva le armi e imprecaua a» 
generali traditori. E pei monti, dove i riflessi 
politici ci apparuero, fatti came, in uomi
ni che si incontravano e chiedeoano di fare 
alle fucilate. ' , 

La, tra quei filari che andavano diradando 
dai grappoli, ii carabiniere si presentaua al 
commissario e lo pregava di sciogliergli un 
dubbio: desideraua sapere se, salendo fra i 
partigiani, aveva mantenuto fede al suo giu-
ramento. II conte. ci mandava a dire. che il 
suo reparto aveva -risolto il problema vi-
veri, mangiandosi i cavalli; offriva quadrupe-
di e r'tceveva in cambio un metallurgico co-
munista come commissario politico. Intanto il 
vicario prestava una tonaca per il maggiore 
che doveva fare un Qlro fra i tedeschi e il par-
roco di G. arrivava con sette giovani della 
azione cattolica e la promessa di un settima-
•nale carretto di patate. 

Era il primo riflesso politico. Mangtavamo 
le mele, bestemmiavamo contro quelli che non 
avevano messo in salvo le armi, dicevamo. 
cose oscene sulla fine riservata al generate: 
.4dami-Rossi e giravamo per i monti con una 
s°nsazione nuova. Si adesso ci credevamo: 
anche I'ltalia e una nazione. 

L'ltalia e una nazione perche ha combattuto 
la guerra partigiana. Non e la guerra della 
ubriacatura, non e la gente che si trova in 
piazza e tutta insieme grida. Sono mille casi 

• di coscienza, sono mille impulsi e ragionamen-
ti e concetti che confluiscono in uno: questo 
nostro paese, queste vigne per questi colli, 
quelle nevi lassit, quelle case la in basso, han-
no da essere nostre e noi abbiamo da essere 
noi, liberi! ' 

La coscienza nazionale non e perd il frutto 
di un miracolo. II nostro popolo doveva tro-
varla, non era cosa che dovesse rinascere. 
Quegli ultimi giorni di sol* del '43 erano pieni 
di luce e di illusioni. Sotto la neve di un pri
mo durissimo inverno e poi per un altro lun-
ghissimo anno di guerra, doveva avvenirc la 
maturazione. Oggi perd Vltalia e una nazione 

i per il suo popolo. 

Un esercito nuovo 
Tre, quattro, cinque anni di 'naja* e dei 

• soldati italiani desiderano lo guerra. Dei sol-
dati, degli operai che accorrono dalle offici-

' ne. dei contadini. Al vecchio 'Chi te lo fa 
fare?' dell'esercito ormai disperse rispon-
dono 'lo*. • 

E' un esercito nuovo che si forma. Sono t 
volontari. Italiani che hanno fiducia in se stes-
si, ecco cosa sono prima di tutto questi com-
battenti nuovi. - I tedeschi fan questo e gli 
inglesi ci han quello, Vunica speranza e nei 
russi; e gli italiani? Gli italiani sono dei fessi * 
— si diceva 

No, i partigiani, sanno che non e piu pero. 
Duri come noi nella neve, furbi come noi a 
rompere il cerchio, valorosi come sono stati 
i nostri morti, ce ne saranno pel mondo. 
Ma piu furbi, piii duri, piu ralorosi, no! La 
nostra parte Vabbiam saputa fare. E ogni 
uomo ha in se la fonte di questa fiducia, ogni 
gquadra, ogni brigata. - • ~ 

Non sono soldati che aspettanoe imprecano, 
noi} son comandanti che evadono p raff che ed 
evitana responsabilitiL. Non e stato facile, ma 
si e imparato. »Chi s'aiuto Dio Valuta*, e tin 
comandamento di detnocraria. Si son trovate 
le armi e fabbrlcate le bombe,. si son risolti 
problemi.di economia per mantenere il prez-
zo politico del pane e si e elaborata una tat-
tica di guerra che non ci stava sui manuali. 
E il caporale ha comandato una divisione. ed 
ognuno ha imparato che ci son tesori nascosti, 
coi quali potremo ricostruire domani: intelli-
genza di italiani, coraggio, buona volonta, 
cose nostre e dei nostri fratelli che si batto-
no con noi. 

La guerra partigiana- non ha mutato soltanto 
i combattenti; non e una avanguardia che si 
e divisa dal grosso del nostro popolo quella 
dei suoi centomila uomini in armi. Andate a 
Torino e nella decision* del suoi operai tro-
verete tin po* del ; coraggio di quelli the 
hanno lasciato il tornio ed il banco per pren-
dere il mitra A il moschetto su nolle caili. 

Durante lo sciopero di giugno sono gli ope
rai'della Fiat che han chiesto che si formasse 
una divisione a cui la fabbrica acrebbe dato all 
uomini ed il womr. La guerra partigiana e 
puerra" di popolo. Per qualche filo ognuno e'e 
legato e si sente orgoglioso di quel legame. 
Chi ha parenti od amici lassii. Chi ha raccolto 
denari. chi ha procurato armi, chi informa. chl 
collega. • 

J patroti. parola strana e nuova. ValUa 
guerra sarebbe stata parola di scherno per un 

' operaio della barriera di Afilnno o di Porta 
Ticinese. Oggi i patriot!, vuol dire i nostri. E 
gli operai sanno di questa patria loro, che i 

hanno abbandonata, i fascisti ven-

duta e che fratelli loro liberano pe2^o per 
pezzo, fanno libera di una tibertd che nessu-
no potrebbe portare da lontano coi carri 
t con gli aerei. 

Su per le valli cos'era, prima, la politico? 
C'eran valli come nel Biellese o in proiuncia 
di Wouara, dov'era ancora il ricordo dei tempi 
'quando si potevano avere le idee* come si 

' diceva. Ma cento valli delle Alpi e degli Ap-
pennini ' una partecipazione di ' popolo - alia 
vita della nazione non Vavevan vista mai. 
Valli di Cuneo, monti del Genovesato, baize 
dellVAppennino. E sono arrivati i Partigiani; 
hanno trovato un aiuto, una guida, un rifugio. 
Molti, dopo che i tedeschi son venuti per le 
rappresaglie, hanno brontolato. Ma pot hanno 
aiutato ancora. E ad ogni uomo impiccato, 
ad ogni baita incendiata, ad ogni donna vio-
lentata, si e brontolato meno e si e aiutato di 
piu. Oggi ci sono i villaggi partigiani. I no
stri montanari li ha fatti italiani questa guer
ra, li ha fatti fratelli degli italiani delle citta 
e delle regioni lontane. 

Per la prima volta contadini nostri sono 
stati volontari. Giovani che. avevanoJorse pen-
sato di tagliarsi un dito per nonandare al 
distretto, sognano il mitra del partigiano. 

Non erano stati con Garibaldi i contadini 
italiani. Del Risorgimento avevan saputo solo 
le tasse e la coscriziqne maledetta. Erano 

" andati fra il 'IS e il *I« alia guerra come al-
I'inevitabile. Oggi, • Vavanguardia di questa 

' gente dei campi, dei campi piu sterili e piu 
faticati, e in armi contro Vinvasore. E gli 
altri: uomini, donne e bambini aiutano e resi-
stono. Sono la truppa ausiliaria senza la quale 

'• non sarebbe stato possibile, certo, combattere 
• e durare, eoitare lo distruzione e dare colpi 
• al nemico. 

Insegnamenti politici 
Ed e la guerra partigiana che ce li ha dati 

i primi tentativi, le prime realizzazioni di de
mocrazia popolare. 

Non e stato facile da principio. Paret?a ai 
\ combattenti che bastasse avere un podestd. o 

un commissario prefettizio che chiedesse ordini 
al comando partigiano. Avere carabinieri che 
filassero un poco per patriottismo e un poco 
per riverenziale timore delle nostre moschet-

. tile, sembrava sufficiente. 
La misura piu adatta parve da principio la 

istituzione dei 'delegati cifiii-. Si stentava a 
tradurre Vaiuto delle popolazioni, il loro de-

'. sidcrio di partecipare alia lotta Hbera-
trice in forme di mobilitazione di masse con 
nuovi organismi popolari che rappresentassero, 
stimolassero, coordinassero la fita «"ot7a dei 
villaggi e delle zone liberate. 

Poi si trovb la ris. 1 commissari politici fu
rono la cosa nuova non solo deV'^sercito dei 
volontari, ma della vita nuova che si andava 
costruendo. Diedero consigli, stabilirono col-
legamenti, convocarono riunioni. _ • 

I garibaldini furono i primi a dar Vavvio: i 
comitati di liberazione e le giunte popolari 
sorsero come organismi democratici rappre-
sentativi. Alcuni scelti dagli esponenti della 
resistenza, altri composti dai rappresentanti 
d?i partiti e delle organizzazioni antifasciste, 

1 molti, in seguito, eletti. Le prime elezioni in 
Italia. 

Questa democrazia nuova sorgeca con un 
senso di concretezza che rompeva vecchi sche-
mi ed era data dalle esigenze della lotta piu 
dura. Gli uomini erano scelti dagli uomini e 
messi subito alia prora dai fatti. Ognuno che 
accettava di essere I'eletto, accettava la pro-
spettiva di un laccio al collo, della casa di-
strutta. della famiglia dispersa. Ma si e 
sceito fra i migliori e gli uomini e le donne 
migliori hanno accettato. 

Una democrazia vera, un contenuto reale 
alle forme rappresentative sono il risultato 
del lavoro di chi non ha voluto attendere, di 
chi ha combattuto. 

• • • 
Ce stato un nemico pericoloso da battere 

prima di poter battersi contro i nemici fa
scisti e tedeschi, II vecchio nemico, I'opportu-

v nismo • ppltrone, la teorizzazione della sfidu-
' cia nelle' forze popolari. e in alcuni, addirittu-
', ra il terrore del popolo che fa da se. -••-
_ . Si e parlato molto dell'attendismo quel primo 

inverno e se ne sta parlando coi nuovi freddu 
• Generali, competenti di disfatte, arecano 
piani fantastici per preparare una segretissi-

" ma armata buona a sfilare in piazza alrarrico 
degli aJleatj, tecnici di tutte le armi ci hanno 
spiegato che e da pazzi attaccare un eserci
to coi catenacd '91* e con pochi minuti di 

•' fubco come munizionamento. 
• Molti ci han detto che le avventure volevan 
dire la lotto, disperdono le forze, hanno con-
sigliato ai giovani a non dar del capo nella 

" corazza d'acriato della Wehrmachf. 
Ma hanno reagito coloro che avevano espe-

> rienza di guerra popolare e di resistenza po
litico: t garibaldini di Spagna, gli operai che 
avevano scioperato quando e'era Mussolini, gli 

• antifascisti piu conseguenti. 
• E I'attendismo e stato sgominato. Con la po-

, lemica e con I'arione. 
J distaccamenti che si iono battuti son di-

•• ventati brigate e divisions Oggi decine di 
nrigliaia di combattenti hanno insegnato a 

"' tutto un popolo che la via maestro e quella 
del combattimento e che gli italiani son buoni 

•' ad entrarci e a procederci con risolutezza. 
£' Vinsegnamento politico piu importante, la 

lezione che le masse del Nord hanno appresa: 
ce lo dicono ancora i grandi sciopcri di fine 
oVanno. 

E' la lezicne che va apprendendo I'ltalia 
tutta: ce lo dira il suo moltiplicato sforzo 
di guerra. 

Marra 
(Giro Carlo Pa jetta) 

Pubblicat i i document! 
che gl i Alleati sequestrarono 
ai nazisti 

L'occu 
zione 

i 

in Italia 
La piu grande rapina subita dal nostro Paese in un volume del-
llstituto nazionale per la storia del movimento di liberazione 

Un libro di G. F. Vene 

Letteratura 
e capitalismo 

I protagonisti,. e responsa- ; 
bili, • dell'8 settembre • sono ' 
toinati a prendere la parola : 

in queste ultime. settimane, 
cadendo il ventesimo anni-
versario deH'armistizio ita-
liano e della svolta decisiva 
della posizione dell'Italia nel 
corso della seconda guerra 
mondiale. Abbiamo letto i 
loro nuovi volumi di memo-
rie, abbiamo scorso le inter- : 

viste da loro affidate a ri-
vis'te e a giornali. Non pare • 
pero si possa affermare che 
questi scritti diano luogo a 
delle rivelazioni sensazionali, 
o a importanti mutamenti di 
prospettiva. II fatto e che 
siamo veramente giunti ad 
un punto tale, nella cono-
scenza degli eventi della eri-
si italiana det 1943, che. le 
memorie dei protagonisti 
possono tutt'al piu offrlre 
qualche precisazione di det-
taglio, qualche rettifica di 
particolari, e, in misura an
cora. maggiore, qualche inte-
grazione. Sembrano per6 esr 
sere inaridite come fonte sto-
rica primaria. Contribuisce 
senza dubbio a determinare 
questo stato di fatto, e quin-
di a far sorgere questa im-
pressione, il carattere parti-
colare di questa memoriali-
stica dei protagonisti e re-
sponsabili delle vicende del 
settembre '43: il tono da 
comparsa.defensionale, sem-
pre piu personalisticamente 
defensionale. che i loro scritti 
assumono, in una vicenda 
irta di errori e di respon-
sabilita gravi da parte di 
una intera classe diri gente. 
Ma non e neppure indifferen-
te a questo riguardo il fatto ' 
che, si puo dire nella loro 
totalita, questi autori di libri 
di memorie si ostinano ad \ 
insistere in una concezione 
della storia nella quale la 
superficie piu apparente si 
scambia con la realty delle 
cose. Lo osservava gia qual
che anno fa Roberto • Bat-
taglia a proposito della me-
morialistica della crisi del 
25 luglio. 

Una ulteriore riprova vie-
ne ora dalla pubblicazione 
di un importante gruDpo di 
document] tedeschi sulla oc-
cuDazione in Italia che Enzo 
Collotti ha curato di recente 
premettendovi uno studio ac-
curato e • dettato dalla sua 
nota competenza sui proble-
mi della storia contempora-
nea (1). Qui si rajsgiunge ve
ramente il fondo di uno degli 
aspetti della questioner qui 
si tocca dawero da ' vicino 
la posizione dell'Italia nel 
corso della seconda guerra 
mondiale, e in modo piu par-
ticolare come venne deter-
minandosi intorno all'8 set
tembre del. 1943. 

L'occupazione'tedesca del
l'Italia non comincio improv-
visa 1*8 settembre. come rea-
zione al « tradimento » ita-
liano. A parte il fatto che 
essa aveva avuto inizio gia 
nel 1941 quando. miseramen-
te falliti i piani mussoliniani 
di < guerra parallels >, la 
subordinazione militare del
l'Italia alia Germania nazi-
sta e il Drincipio della ra
pina dell'imperialismo tede-
sco sulla economia italiana 
si erano rivelati dirette con-
seguenze del Patto d'acciaio 
(e stata una studiosa inglese, 
E. Wiskeman. ad affermare 
che con restate del 1941 I'lta
lia si trasformo da' paese 
alleato in paese : occupato 
dalla Germania). Hitler ave
va preDarato 1'entrata in vi-
gore' di un vero e proprio 
stato di occupazione gia pri
ma del 25 luglio 1943. e lo 
aveva perfezionato nei gior
ni immediatamente succes-
sivi alia caduta del fascismo. 
Le otto divisioni tedesche fat-
te affluire in Italia e la loro 
dislocazione nella - penisola 
modificavano nettamente a 
loro vantaggio il rapporta di 
forze con le divisioni italiane. 
mentre il piano per un con-
trollo sistematico dei tra-
sporti ferroviari e marittiml 
indicava come la Germania 
fosse nronta assai prima del-
1'8 settembre a fronteggiare 
con i metodi piu radicali una 
possibile defezione italiana. 

Se. come ha asserito il 
Deakin nella sua opera re
cente, cio avrebbe portato 
ad un colpo di stato di isoi-
razione nazista. ove quello 
della fronda fascista e defla 
corona non si fosse verifi-
cato. e difficile dire. Hitler 
era relativamente indiffercn-
te al modo nel quale doveva 
essere gestita sotto il profilo 
politico 1'occupazione tedesca 
dell'Italia. e ci6 e dimostrato 
proprio dai document! tede
schi pubblicati dal CollotU, 
che testimoniano di una 
preoccupazione costante che 
il governo neofascista non 
costituisse nulla piu che una 
facciata di comodo. Ci6 che 
a Hitler stava a cuore era 
l'evitare una pacifica capito-
lazione dell'Italia che avreb
be costituito un oessimo 
esempio per »li altri poooli 
assoggettati alia dominaziore 
tedesca. In misura ancora 
maggiore, gli importava di 
conservare e di consolidare 

1'occupazione dell'Italia per : 

. mantenei-e i a guerra il piu : 
possibile ldntana dalle fron- ; 
tiere del' Heich e per utiliz- * 
zarla al fine dello sfrutta-
mento economico e del ra-
strellamento della mano 
d'opera. 

La conclusione cui arrlva 
il Collotti, secondo la quale 
un distacco' dell'Italia dal-
l'Asse concordato con • la 
Germania Si presentava co
me assolutamente inverosl-
mile, e che un rovesciamen-
to di fronte immediatamente . 
successivo al luglio 1943 era 
suscettibile di essere affron- . 
tato con maggiori possibility '• 

. djj successo Che non-1'opera- ' 
zi'orie dell'8 'settembre, appa-
're' pienarhente motivata e fa ' 
i ritornare il discorso sulle re-
sponsabilita globali che lu 
classe dirigente italiana poi- ' 
t6 in- quella circostanza. • ^ 

Ma e soprattutto sulle for
me e sulle conseguenze del- -
1'occupazione * tedesca dopo ; 
1*8 settembre che i documenti 
pubblicati • dal Collotti, pro- • 
venienti dai fondi sequestratl 
ai tedeschi dagli alleati nel 
1945, forniscono gli elementi 
di maggiore, piu agghlac-
ciante interesse. 

A partire dall'8 settembre 
. i tedeschi crearono una este-
sissima rete dl propri ufficl, 

. spesso fra di loro in rapport! : 

, di concorrenza, ma tali da 
coprire e da controllare tuttl 
i settori dell'amministrazlo-
ne italiana. L'ltalia entr6 a . 
far parte senza remora al-
cuna del < nuovo ordine eu-
ropeo > e come tale fu chia-
mata a contribuire alio sfoi-

, zo di guerra del Reich alio 
stesso titolo di tutti gli altri . 

paesi occupati.: Dopo la pci-
dita dell' Uc'raina . in conse-
guenza della- controffensiva 
dell'esercito fiovietico, I'lta
lia come produttrice di dei-
rate alimentari veniva ad 
assumere un posto di grande 
rilievo non soltanto per il ri-
fornimento della Wehrmacht, 
ma anche per l'approvvigio-
namento della popolazione 
tedesca. Le industrie italiant-
concentrate nell'Italia<setten-
trionale furono fatte lavorare 
dietro dirette commesse te
desche, mentre all'inizio del 
1944 • si pens6 di; prelevare 
dalTItalia ben un milione e 
mezzo di quei quattro mi-
lioni di lavoratori che Hitler , 
aveva* ordinato di prelevare 
dai-paesi occupati d'Europa 
per far lavorare nell'indu-
stria tedesca o nell'Organiz-
zazione Todt, « la piu grande 
impresa edilizia del mondo >. 
' L'inventario delle spoila-

zioni compiute .dall'ammini-
strazione tedesca in Italia si 
sottrae ~ ad ogni : possibilita -
di calcolo preciso. H governo 
italiano valut6 nel 1946 a 80 
miliardi di lire l'ammontare 
del valore delle sole instal-
lazioni industriali asportate 
dai tedeschi in Italia. Ma si 
tratta soltanto di una parte. 
Non vi debbono * essere ag-
giunti soltanto il pagamento 
delle spese di occupazione, 
stabilite per un accordo fra 
la Germania e la Repubblica 
di Salo-prima a sette e poi 
a dieci miliardi di lire al 
mese, la decurtazione alia 
quale venne sottoposta .la 
lira nel cambio col marco. 
(da L. 7,50 a L. 10) o la 
asportazione dell'oro della 
Banca .d'ltalia, • o [ il praticp 

Parma 1943: 

nasce la Resistenza 

Le Brigate partigiane della provincia di Parma 

monopolio da parte-dei te
deschi del residuo commer-
cio estero dell'Italia occu-
pata. L'industria italiana 
era costretta a riservare una 
parte che oscillava a secon
da dei settori fra il quarto 
e il terzo della sua produ-
zione complessiva al fabbi-
sogno tedesco mentre pre-
lievi della stessa portata ve-
nivano effettuati sui prodotti 
agricoli. II quadro dell'eco-
nomia dell'Italia occupata 
fornito dai documenti pub
blicati e presentati dal Col
lotti indica un controllo mi-
nuzioso e integrate che non 
esclude neppure la forma di 
gestione delle imprese. Ne 

; e esempio slgniflcativo l'op-
posizione dei tedeschi alle 
misure di « socializzazione » 
annunciate fino dalla ricosti* 

. tuzione del partito fascista. 
Per quanto esclusivamente 
demagogica fosse la funzione 
che a queste misure era as-

: segnata, i tedeschi vi si op-
posero risolutamente e per
che non volevano assoluta
mente •' mettere in pericolo 
l'efficienza dellar produzione 
con minacce contro gli indu
striali italiani che erano dl-

- sposti a collaborare con loro 
e perche i rappresentanti dei 
grandi gruppi industriali te
deschi che dirigevano i set
tori economic! dell'ammini-
strazione tedesca nell'Italia 
occupata non volevano fos-
sero messi in discussione in 
nessun modo i principi sui 
quali si ; reggeva il Reich. 

Dai caratteri e dalla esten-
sione della occupazione tede
sca risulta a sua volta la 
portata e l'importanza del 
movimento di resistenza ita
liano. II piano di prelevare 

dall'Italia le braccia per all-
mentare l'industria di guerra 
tedesca, perseguito con re-
tate, minacce e prowedi-
menti terroristici, fu ad un 
certo punto lasciato cadere. 
Nella primavera del :-1944 
tutti quei metodi non ave
vano portato che al rastrel-
lamento di 25.000 lavoratori 
del milione che entro quella 
data il piano per il recluta-
mento della mano d'opera in 
Italia prevedeva. In Italia i 
tedeschi si trovavano di fron
te non soltanto ad una lotta 
armata ma altresl alia Resi
stenza armata organizzata 
dal movimento operaio che 
seppe condurre una batta-
glia antifascista in termini 
di rivendicazioni economiche 
e, cosl facendo, acquisto 
quelle caratteristiche di mas
sa che dovevano aprire la 
strada all'insurrezione vitto-
riosa. 

Ernesto Ragionieri 
(1) Enzo Collotti. L'ammint-

strazione tedesca dell'Italia oc
cupata. 1943-1945. Milano, Le
nd editor!. 1963. pp. 607. lire 
4.000 (pubblicazione a cura del-
I'tetituto Nazionale per la sto
ria del movimento di libera
zione in Italia). 

Con il suo libro Lettera- \ 
tura e capitalismo in Italia 
(Milano, Sugar, 1963, pp. 
515, L. 2.500) Gian Franco '. 
Vene si 6 impegnato in una . • 
difficile impresa: quella di 
affrontare per la prima , 
volta in modo analitico in, 
qual modo lo sviluppo ca- ... 
pitalistico, dal '700 ad oggi, 
abbia influenzato gli atteg-
giamenti degli scnttofi ita
liani e lo spirito e i con-
tenuti delle loro opere in 
prosa e in versi. Impresa .' 
difficile per vari motivi: '. 
anzitutto perche senza pre- . 
cedenti nella nostra tradi-
zione culturale, ancora lar-
gamente dominata da una 
visione meramente c esteti-
ca» della letteratura, in-
tesa soprattutto a scevera-
re, crocianamente, < poe-
sia e non poesia >. In se
condo luogo per la mancan- , 
za stessa di una ricca e 
minuziosa storia della na-
scita e dello sviluppo del 
capitalismo in Italia. Infl-
ne perche ancora assai ca-
renti sono gli studi sulle 
classi subalterne nel no
stro Faese, e, piu in gene-
rale, sul movimento e sulle 
modificazioni dei gruppi e 
delle classi sociali. 

In queste condizioni del
la ricerca, si trattava per-
cio di arare e vangare un ' 
terreno quasi interamente 
nuovo, con il rischio/di inr 
correre in una visione 
estremamente schematica e 
meccanica del rapporto tra 
lo sviluppo capitalistico ed 
industriale e i suoi riflessi 
nella cultura e nella pro
duzione letteraria. Occorre 
dire subito ch e .Vene ha 
saputo, in linea generale, 
evitare questo pericolo, 
dando prova, oltre che di 
minuziose capacita di in-
dagine, di una felice dispo-
sizione critica e di uno 
sforzo estremamente serio 
nel complesso compito di 
cogliere i nessi tra struttu-
ra e sovrastruttura. Per-
tanto, anche se e da rite-
nersi che il libro di Vene-
spiacera a molti — a tutti 
coloro cioe che sono invi-
schiati in una tradizione di 
critica letteraria che va, 
in vari modi rinnovata — il 
lavoro da lui compiuto e 
meritevole invece della 
massima attenzione da par
te di chi, lasciatosi intera
mente alle spalle H meto-
do crociano, tenia diversi 
e piu moderni metodi di 
indagine critica sulla let
teratura. •..-.-:>• 
" "• Puo farsi, e vero, l'ob-
blezione che il metodo se
guito da Vene concerne piu 
la « storia delle idee> che 
non un'analisi strettamen-
te letteraria: ma forse e 
davvero giunto il momen-
to di capire sino in fondo 
che l'opera d'arte, proprio 
per la sua inestimabile fun
zione conoscitiva, va <ag-
gredita> dai piu vari pun-
ti di vista; e che tra questi 
il metodo , storico-sociolo-
gico ha una insostituibile 
funzione, almeno prope-
deutica e preliminare. Si 
puo forse andare ancora 
oltre: nella faticosa ten-
sione per ricostruire una 
storia « globale >, che inclu-
da cioe tutti i momenti del 
processo storico-sociale, po-
nendo finalmente termine 
alle comode ma limitatrici 
distinzioni tra storia poli-
tica, storia economica, sto-

Appuntamento a Villa Braga 
Parma, 9 settembre 1943,: 

pomeriegio. Non e'e molta 
gente per le strade. I nazisti . 
della divisione SS 'Adolf 
Hitler * hanno occupato la 
citta. nella notte. E sparano • 
a vista. I radi, storditi, gucr-
dinaht passanti di viale Du-
ca Alessandro non hanno oc-
chio per notare due giovani 
che, su una sola bicicletta. e -
al braccio una striscia di te
la con sopra una croce rossa, 
pedalano verso la periferia. 
Quasi nello stesso momento. • 
da altri punti della citta, set- • 
te persone con lo stesso brac-
ciale, pur esse in bicicletta. si 
muovono per Id stessa dire- > 
zione: Mariano.-r - '• ' ••• ' : 

J due primi ciclisti, ' sono • 
Bmnetto Ferrari, medico; e 
Gino Cortese,~studente uni-
versitario, un parmigiano e 
un siciliano. Gli altri: Brnno 
Longhi, ragioniere. Giuseppe 
Barbicri. awocato. Piero 
Campanini. cementiere, Lui
gi Porcari, libraio ambulante, 
Umberto tlariuzzi. ambulan
te. Dante Gorreri, klraulico. 
Virginio Barbieri, fornaio. E* 
il aruppo dirigente del Parti
to comunista di Parma. Man-
ca Giacomo Ferrari, ingegne- . 
re. padre dl Brunetto, bloc-
cato a Milano dall'annuncio . 
delVarmistizio. 

L'appuntamento e a Villa 
Braga. 

Nella notte fra V8 settem
bre e il 9, mentre i nazisti 
circondano all'estemo la cit
ta, il Comitato.d'Azione en-. 
titfascista costituito all'indo-
mani del 25 luglio. si Hunt-
see nello studio del compagno 
Primo Savani. Sono presentl 
il prof. Bernini e Vavv. Cre- -
dali per il PSJ. Longhi e Gor
reri per il PCI, Vavv. Foa e 
Umberto Pagani per il Par
tito d'azione, il prof. Febbro-
ni per la DC. Sono gli uo
mini del futuro CLN. Redi-

gono un appello alia citta. 
Bernini e Foa vengono invia-
ti dal comandante del pre
sidio tnilttare per chiedere 
di schierare le truppe dipen-
denti contro i tedeschi. le cui 
tntenzioni non lasciano dub-
bi. Gli offrono anche la col-
laborazione di almeno due-
mila cittadinl chiedendogli le 
armi per equipaggiarli. H ri-
fiuto e netto. La risposta ri-
vela una enorme ignoranza 
degli sviluppi della situazio-
ne e un'impreparazione col-
pevole. •••••' 

Al mattino del 9 Porcari e 
Leporati sono davanti alle ca-
serme per invitare gli utficiali 
alia resistenza. per racimola-
re armi. Le donne aiutano i 
soldati abbandonati dai loro 
utficiali a mettersi in salvo. 
II manifesto redatto nella not-
tata dal Comitato d'Azione 
antifascista passa mano per 
mano, casa per casa, arriva 
dentro le caserme: • Strinoe-
teci attorno alVesercito, al 
fronte antifascista, al gover
no e tenetevi pronti a Iitr-r-
rare I'ltalia dai suoi veri ne
mici: i nazisti e 'i tedeschi *• 

r Vinizio ufficiale della Re
sistenza. Ma a Villa Braga 
vanno pin avantL La situa-
zione non ammette tituban-
ze. II compito primario de
gli antifascisti — conrengono 
i compagni — e oramai la 
lotta armata contro i nemi
ci del paese: i nazisti e i 
fascisti. Porcari, Cortese e 
* Leonard! * (poi rimplazza-
to da Giacomo Ferrari), for-
mano il * triangolo militare >. 

A Giuseppe Barbieri e Br»i-
netto Ferrari viene affidato 
il compito di creare a Pa-
lanzano e a Corniglio. due 
localita dell'Appennino, le ba-
s\ per raccogliere i primi par
tigiani; a Remo Polizzi il 
compito di - organizzare la 
• bassa > del Po, e di favo-

rire la fuga dei prigionieri 
inglesi raccolti a Fontanel-
lato. Campanini e Longhi de-
vono rtannodare . t contatti, 
interrotti. con i rappresen
tanti degli altri movimenti 
politici e convincerli della 
necessita di aderire senza ri-
serve alia lotta armata. I col-
legamenti vengono affldati a 
tre giovani staffette: Zacca-
rini. 'Rosetta* e *Mirka*. 

Coi compagni si formano i 
nuclei originari dei primi due 
distaccamenti partigiani del 
parmense e del reggiano. Ad 
uno si dara il nome di * Gui
de Ptcelli* e diverrd la ra-
dice su cui crescera rigoglio-
sa la 12* Brigata Garibaldi 
L'altro. per la cui formazio-
ne interviene Aldo Cervi, uno 
dei sette fratelli Cervi. si 
chiamera poi 'Don Pasqui-
no*. in ricordo del prete an
tifascista assassinato dalle 
bande nere. . 

Si accentua U momento nni-
tario nelle decisioni: contatti 
vengono presi con U maggior 
numero di personalita della 
cittd, con funzionari dello 
Stato (dei due commissari di 
polizia che collaboreranno 
uno, il Battistoni, verra in 
seguito scoperto e seviziato). 
persino con gerarchl fascisti 
E* la cecchia anima popola
re, profondamente antifasci
sta, della citta, che guida i 
compagni. E' resperfenra del
le lotte delVagosto 1922 fatta 
sulle barricate dell'Oltretor-
rente con gli * Arditl del 
Popolo * che li aiuta nelle de
cisioni. In seguito si rileve-
ranno numerose le somiglian-
ze delle squadre antifasciste 
del '22 con il Corpo Volonta
ri della Liberta. E scorrendo 
il filo che attraverso la dit-
tatura fascista lega i due av-
renimenti si scopre la natu-
ra genuinamente popolare del 
movimento comunista 9 anti

fascista di Parma e provincia. 
E' emblematico. del resto, 

tl fatto che uno dei primi 
'Arditi* a cadere sulle bar
ricate dell'Oltretorrente sia 
stato un consigliere comunale 
del -. Partito popolare: Ulisse 
Corazza, e che uno dei primi 
distaccamenti garibaldini ab
bia preso il nome di un prete 
antifascista. don Pasquino. 

' I fascists a Parma, si spun-
tarono sempre le unghie nel 
non riuscito tentativo di rom
pere la saldatura fra popolo 
e movimento clandestino co
munista. II lavoro politico 

' durante la diltatura fascista 
fu, per i compagni, un'esp^-
rienza ininterrottamente uni-
taria, nel senso che i legami 
con la popolazione mai ven-
nero a mancare, neppure nei 
momenti piu drammaticL Si 
badi, si trattd sempre di uni-
ta popolare, come nella gran
de manifestazione del '41 che 
vide nelle strade e nelle piaz
ze cittadine. guidate dalle 
compagne, una folia di donne 
per chizdere la fine della 
guerra e dei razionamentu I 
fascisti sparirono, per un 
Kiorno la citta parve ritornata 
libera. 

La lontana esperlenza de
gli 'Arditi del Popolo*, ina-
scoltata. purtroppo, dal pae
se, i lejcamj intensi dej com
pagni con i sentimenti piii 
genuini della cittd: ecco le 
fonti d'ispirazione che il 25 
luglio e 1'8 settembre seppe-
ro dare a quel gruppo di ani-
mosi convenutl a Villa Braga 
a poche ore dall'annunco del
Varmistizio. prima ancora che 
dai centri antifascisti arri-
vassero indirizzi per Vazione 
futura, le capacita di scepli-?-
re la via giusta, dl divenire 

. veramente, senza rettorica, 
avanguardia di popolo. 

Piero Saccenti 

ria letteraria, storia dell'ar-
te, ecc , il libro di Vene of-
fre una sostanziale indica-
zione. \ ' • -.v. 

Una delle consegtienze 
del metodo seguito da Vene 
— una conseguenza che im-
plica anche un serio lavoro 
filologico — e da ritrovarsi 
nel fatto che, a documen-
tare le posizioni dei vari 
scrittori non si puo eviden-
temente fare ricorso alle 
loro opere meglio riusci-
te; anzi spesso gli scritti 
meno elaborati offrono il 
materiale piu indicativo. Si 
veda il caso del Giusti, del 
quale si cita ampiamente il 
componimento, assai tra-
scurato dalla critica < este-
tica >, Avviso per un set-
timo Congresso che e di Id. 
da venire, ove si mette in 
berlina la prudenza degli 
scienziati dell'epoca sul 
terreno scabroso dei pro
blem! sociali e si leggono 
versi come questi: Dato che 
torni un secolo ~ agli arro-
sti propizio - che possa il 
carbon fossile - servire il 
Sant'Uffizio? E si vedano, 
nello stesso ambito, talu-
ne felicissime citazioni del
lo «Zibaldone» leopardia-
no, come la seguente de-
scrizione della societa bor-
ghese, in contrapposizione 
alia democrazia greca: « Lo 
inviduo solp forma tutta la 
sua societa.. Perche trovan-
dosi in grandissimo con-
flitto gli interessi e le pas-
sioni, a causa della stret-
tezza e della vicinanza, sva-
nisce l'utile della societa in 
massima parte, resta il dan-
no, cioe il detto conflitto, 
nel quale l'uno individuo 
e gli interessi suoi, noccio-
no a quelli dell'altro, e non 
essendo possibile che l'uo-
mo sacrifichi intieramente 
se stesso ad-altri (cosa che 
ora si richiederebbe per 
conservare la ;- societa) e 
prevalendo naturalmente 
l'amor proprio, questo si 
cqnverte in egoismo e 
Todio verso gli altri (si fa) 
piu intenso e piu attivo >. 

Sempre a proposito del 
Leopardi si veda con quan
ta acutezza Vene riprende 
un giudizio di Lukacs sul 
« pessimismo > di S'chope-

. nhauer, che finisce per es 
sere, sia pure in modo in-
diretto, una <apologia» del 
capitalismo, in quanto at-
tribuisce i guasti prodotti 
sull'individuo dalla socie
ta borghese non a questa, 
ma alia «natura umana>. 
Cio suggerisce che abbat-
tere il capitalismo non ser-
virebbe a nulla: non rima-
ne che tehtare "di vivere 
«separandosi dalla socie
ta >, invece di combatterne 
le forme borghesi. Ma i l 
pessimismo di Leopardi — 
osserva Vene — non' ha 
nulla a che fare con questa 
«apologetica indiretta>: es-
so invece e un pessimismo 
potremmo dire, c determi
nate > (determinato dalle 
particolari condizioni del-
l'uomo nella societa capi-
talistico-borghese, del qua
le Leopardi intrawedeva 
gl'inevitabili sviluppi). Co
me tale, il pessimismo leo-
pardiano «s i traduce, pro-
prio neH'ultima produzio
ne del poeta, in uno sti-
molo a riformare la so
cieta >. 

Potremmo continuare . 
con gli esempi; quelli cita-
ti appaiono pero sufficien-
ti a testimoniare della fl-
nezza dell'indagine e dello 
stesso metodo seguito da 
Vene. II quadro comples-
sivo che risulta dalla sua 
analisi, conferma, del re
sto, talune impostazioni 
gramsciane: in particolare 
quella sul ruolo del tutto 
subalterno che i «demo
cratici > ebbero nel Risor
gimento, rispetto ai c m o -
derati»; ma insieme ne ar-
ricchisce e ne precisa una 
serie di giudizi specifica-
mente rivolti ad analizza-
re il ruolo della < lettera
tura > nel Risorgimento 
stesso 

Forse il quadro comples-
sivo che emerge daH'opera 
di Vene pecca a volte per 
un giudizio eccessivamente 
severo; e forse nella sua 
ricostruzione vi e un pun
to di vista troppo rigida-
mente < operaista > (nel 
senso che persino la socie
ta borghese forma una «to
talita > — e che la classe 
operaia stessa, giunta a 
quella maturita che prece
de la conquista del potere, 
e in grado di riconoscere 
questo fatto e di porsi da 
un punto di vista piu « ob-
biettivo >). Ma, se e vero 
che 1'enorme maggiorania 
degli studi letterari italia
ni esprime in modo di ret-
to e grossolano il punto di 
vista opposto, quello della 
borghesia e della «sua > 
cultura, sarebbe ingiusto 
insistere troppo su questo 
relativo « estremismo > di 
Vene. Si tratta se mai, in
sieme con lui, di modifi-
carlo e correggerlo • attra
verso successivi approfon-
dimenti e piii ricche e par
ticolari indagini, cui Lette
ratura e capitalismo in Ita
lia non solo ' fornisce l e 
stimolo, ma gia, come st 
diceva all'inizio, prepara 
ampiamente il terreno. 

Mario Spinella 
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