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G/i ec/ifori Riuniti n$f ampano i/ saggio > Pe/maferia//sfno sfbri^ 
fsce /a seconc/a edizione del volume nil movimento operaio italia-
no affraverso f>$vbj congress/ (78 53-1892)» di Gastone Mancfci 
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La ripresa di studi che da'qualche anno ei 'riota intorno 
alia bibgrafu e al pensiero dj Antonio Labriola.appare qual-
cosa d!. pitt che una semplice coincidenza colfigata con la 
puhblicazione di molti nuovi-document! idtdrnofallap ' 

•; tlvita politiea'o conU'iniz.'o dell'edizione d¥lle;--|ud!ppe 
, piete.'Certo, e'e ad esempio una istanza di MmjpreflsiorK rifftno,, 

estrinaeea o meno schematica della funziorie svolta aa La- ' 
'briola riello sviluppo del movimento socialista in Italia: e ne. 
vedra traccia chi osservi la seconds edizlone.':e in. particolare . 
,d introduzione e Tultimn capitol6.rvdelvvolum©'di^Q^StooBv 

. Mariacorda sulle origin! de: movimento. operaio italiano (I* 
movimento operaio italiano attraverso i suot congresai\- 1853.iV 

Y 1892, Roma, Editori Riuniti. 19R3J. Ne meno visibile e lo 
eforzo di recuperare la dimensions ejfettiva-del penslefrQjd^; 
Labriola svincolandolo dalla interpretazione che. a supporto 
della propria autobiografia. ne dette a evo tempo tU Crocei e 

• si puo dire che tutta l'ampin ricerca di Emilio Agazzi sui 
giovane Croce e il marxismo (Torino. Elnaudn 1963) trovi qui 
uno del punti di maggiore interesse.Sbagliereitimo.per6.ise 

• volessirho contenere neU'ambito di questi pure apprezzabliifi-
-,£imi rlsultati della ricerca i segni e 1'importanza del nuovo 

cspitblo -della. fortunn di Labviola che si e aperto in Italia. 
; Il nesso e invece pltt -prcfondo. e molto opportunam^nte- ee 
.' n e e occupato A'alentino Gerratana neU'interes'sante'iutrQdu-

zione che ha premesso ad una ristampa acebmpagha'ta^da riu-
•, me rose note delucidntorio e interpretative del secondo del 

eaggi sulla concezione m?terialHtica della storia. quello pub-
blicato nel 1890 col titolu Del materialismo storico (1). • 

La forfuna di Labriola X.\y 

Antonio Labriola a 26 anni 

replica di 

Paolicchi 
M r 

-1 Se tu, comuntstd, pretendes- sembra capace tftntendere che 
si per caso di discutere la po- il parlare delle note di Gram-
sizione del Partiio socialisla "" 
italiano sui probtemi della;.~ 
nazionalizzasione deirenergia 
clettrica purlendo, • poniamo, 
da un articolo awerso a que-
sia nasionalissazione pubbli-
cato dalla Critics ' sociale di 
Tttrati nel 1902, o se tu re-
clnmas.fi che TAsino di Guido 
Podrecca costituisse la base 
programmatica per un gover-
no di centrosinistra, e proba^ 
bile che un gruppo di amid 
di tutti I partiti, non si met-

set sulla storia cTItalia come 
- di una a ricerca sulle origin! 
\ storiche dei problemi alluati 

della societa italumav non si-
gnifica affatlo attribuir loro 

I un valore politico piuttosto 
che storiografico. E di qui si 
vede quali devastazioni men-

• tali abbiano partalo tante 
chiacchiere pseudo filosofiche 
sui rapporti jra storiografia e 
politico. Dovrebbe perb esse-
re capace di sfogliare dei li-
bri e di sapere che Tambnr-

tcrebbe a diacuter* con te. ma „„ runo st e guardqto bene dal 
ti offrirebbe un gratuito sog-, ncordare la comumcaztone dt 
norno in una casa di cura. Renalo Zanghen che proprio 
Ma se tu, invece, fai osserva- . A Q»ella questtone tratta in 
re a Luciano Paolicchi, a de- .„. "todo> egregto. E a fermuuno 
mistificatore » • di comunisti, 
che anche la discussione coi 
comunisti non si sottrae alle 
nurme elementari di partire 
da una informazione precisa 
c aggiornatm dei dati di una 
questtone, in questo caso il 
ciudizio sui pensiero «v sttl-
I'opera di Antonio Ghansci, 
Itti risponde che i comunisti 
montano in cattedra in tutte 
le circostanze e perdono an
che questa volt* unm buona 
occasione di discntere fAvan-
ti!, 6 ottobre 1963). . ' 

fi* verissimo, ed i bene di-
chiararlo con la massima fran-

ai soli cognomi di coloro che 
cominciano con- la Z, per la-

', sciare a Paolicchi almeno di 
sgranarsi le altre lettere del-

' ratfabeto. Ma andiamo oltre. 
Chi ha letto Varticolo di 

'; Paolicchi del 22 settembre e 
J il libro di Tamburrmno non si 
,e affatlo accorto di unm divi-
•sione dei compiti fra i due. 
f Non e'e uno ciutzione, diat 
; uno citazione da Gramsci fai-
<, !• da Paolicchi che non si tro~ 
•. vi gii in Tamburrmno: non e'e 
^ un solo riferimento ad una in-
I terpretaziomm di Gramsci che 
: non si trovi gii in Tamburrm-
ino. Resterehbe allora da do-

chezza: discussione non ce e imant[nrsj perch* Paolicchi ab-
non d pub essere con chi si 
figuri argomenti e Itersagli di 
comodo; e questo e tanto piu 

• vera quando a si trova di 
fronte a questioni comptesse. 
Paolicchi, quasi a voter con-
fcrmare a tutti i costi di far 
parte di quella schiera, a chi 
gli faceva osservare in modo '• 

. circostanzialo che egli non ' 
<t demistifieara » un bel nulla, • ~ 
perche prescindeva da tutti i 

" risultati raggiunti dagli studi 
del comunisti su Gramsci, hm-i 

•'., sorvolato sulla obiezione, ha 
M axmto persino' mourm di nomi

nate i smggi H Togtimui e di 
Spriano, rantologia di Salina- v 

bia.ricimpUo .due pagine do-
menicali del quotidiano del 

' suo partito. Stimmo al testo. 
u Varticolo di Paolicchi si rive-
, la indipendente soltanto su 

due molivi: J) il ricordo ai 
tccchi compagni socialisti che 

.« la polemica dei comunisti 
. passava tnlvolta a vie di fat-

to »; 2) il gin ricordalo mo-
" ntio'alle « Edtzioni AvsmV. » 

a non mubblicmre mWueratan 
di evasion*: J . ' - ^ i 

.-. A questa luce, ammetto vo~ 
•lentieri /eft* for** ! it cliche 
della venm polemica mi aveva 
wrr*o la. mono allorchi avevp 
preteso the 'Paolicchi votesie 

ri e di SpineUm, en e limi- r
tTrrmolnA Grnmsct nellm schie 

tarn* md mffermmre di non es- • ra dei ^unori &J centrb-
sersi* meempato degU ottt del. „•„/.„„. Egli lo contest: . 
Cortvegno di stmdi trmmsctant } non c>c „«.«„,„ mott'vo H dm 
percho qnemw erm gia stato hUare delle me parole. Re 
fatto da Tmmbmwrmno. Rara-
menie rincommetensm si e pre-
sentata in vesti tanto disinrol-
te! Giuri pure, se crede, Pao
licchi, sulla parola di Tarn- ' 

, burrano; te cose stanno in hen 
'y altrq modo. Paolicchi parlnva 
' del materialismo in Gramsci. 

") ma dove mat Tamburrano si 
r sognato di trattare della que-
stione, tenendo conto drll'ana-

• list sloricnmcntc circostanzialo 
'id* di questo prnblema deitc 

Aldo Zanardo? Paolicchi non 

sliamo ad una interpretazione 
, di tempo ancorm piii corto « 
diciamo semplicemente che, 
nelle sue mani. Gramsci era 
divenuto ' semplicemente " un 
argomento di agitazione pre-
congressuale. Canverra, spero. 

' che a questo agitazione not 
ahhiamo dnto una riaonanza 

' forse anche eccexsiva. Non ci 
chieda perb di mceettare una 
discussione su qtteste bail. 

• Neltfacciare le'Hnee generali e nel fissare i momepth 
fondamentali della fbrtunc iriternazionale e italiana di An
tonio Labriola come teorico del materialismo storico e come 
asslmllatore del marxismo «dal punto di vista del cervello 
nazionale*, Gerratana non costruisce nessuna generazione ob-

: bligata. Sui raDportp Labriola-Gramsci osserva. ad esempio, 
e-a mio parere q ragione. che Labriola fu sostanzialmente 
estraneo alia fornia'zione intellettuale di Gram6ci. il quale 

• invece vl si ricolleg6;in seguito. nella meditazione del ear-
•• cere, sulla base della: resigenza di i6pirazione che egli av-. 

vertiva preminente'ln-Labriola "di costruire scientificamente 
la filosbfia della prassi», e questo proprio in un periodo 

' etorico nel quale la.'«fHosofia della prassi» si era alleata 
•. «con 'tenderize estrariee per combattere i residui del mondo 

precapjtali3tico nelle maF?e popolari. epecialmente 6Ul terreno 
;- religiose. E* con Gramsci. quindi. che la fortuna di La-
1-briola si inriesta nel movimento reale che si accompagna corf 
. lo sviluppo del manriMho :n Italia. 

-• Ci6 non di meno l'acquisizione di Labriola e di Gramsci 
alia < coscienza eoclaliita e alia culture italiana non 6i e 

: aricora completnmente-. di6Diegata. non soltanto perch6, oe-
eerva Gerratana. non si tratta di «processi automatici». ma 
anche perche questa influenza e stata. in una certa fase. fre-
nata * Si era creato per un certo tempo una specie di equi
libria- instablle,:;tra l'influenza di Labriola e di Gramsci da 
un lato, che ind'rizzava il marxismo italiano verso la con-
cretezza deirtndagine e V. paziente affinamento dei mezzi di 
ricerca. e dall'altro la euggestione di un risorto schemati-, 
smo dottrinario che richiamandosi all'intransigenza dei prin-
clpi e al Drestigic dei successi raggiunti nella trasformazione 
di Un nuovo mondo viveva di rendita parassitaria sulle ef-
fettive conquiste della scienza marxista di Lenin e dellasua 
epoca. e risospingeva quindi verso il dogmati6mo enciclo-
pedico,4 dove o^ni nozione dello scibile dovesse trovare il 
suo giusto posto ». Per questo motivo. principalmente. quando 
questo " equilibrio in?tab!le» si e rotto. in parte come ri-
eultato di uno sviluppo storico oggettivo in parte come effetto 
di unt; presa di coacienzr. autocritica del movimento comu-
nista internazioriale, che hj. investito anche il marxismo ita
liano, si sono create le premesse per una piu eaatta compren-
sione del modb col quale il marxismo e 6tato originalmente 
sviluppato in Italia e pc- la liberazione di tutte le possibility 
che in questa elaborazione sono implicite. Qui percio fe da 
vedere la radice del miovc capitolo della fortuna di Labriola 
in Italia, che s; e aperto di recente. 

, ''"•;••'.'.' ' : -I'^r *::-r *•-'% fS^ • * - * JJ-*:^- '?-^fr, 

Latetturadeltetfo 
Come contributo p*er questo nuovo capitolo della fortuna 

di Labriola. Gerratana offre'piu di un utile 6Uggerimento 
sui modo col quale avvicinarai alia lettura del testo. Fer-
marsi alle esp'ressidni feliri o alle definizioni suggestive che 
tanto abbondano ' nei eagg' Iabrujlanj significherebbe foree 
facHjtame un apprendimento .maemonico. Hon certo pede-
trarne la ricchezza e rorigihalita *di pensiero. Meglio seguire 

'quella caratteristic? del sui*.Wrivere|Che. osserva Gerratana. 
«fa rutt'uno con il ritmo del' «ifei*eaBiier"o -; con utf n^ttno 
chf. pur nell'infofferenza iyeiOto ogni forma' di improvTiaa-
zione e di dilettantismo. SMj^>ra seguire' la via tfella^stie-
cessiva approssimazione -, wwl'antieipare temi e motiyi per 
poi riprenderli e approfondiili, sviluppandoli da nuo'vl punti 
di vista e in nuovi contesti di-peniiero; quehdelimitere e de-
finire per negazioni circostanziate. corrisponflenujlld. abifti-
dini mentali radicatesi neUe tradizioni culturali^flel /temdo; 
in questo consiste la originalita, e insieme la difncolta, deBa 
eaposizione di Labriola. il suo 6forzq_costante di -arrivare 
a cbiarire il 'conferiuto 'positiv'o di"'un'*^IeterTrTiaat6"t6ggerto 
della conoscenza -, la sua polemica contro lo scolasticismo 
evolta in un momento storico. quello della polemica revi-
sionistica. nel quale la tendenza ad irrigidire il marxismo in 
un sistema ecolastico poteva sembrare una legittima ed ele-
rn en tare mi6ura difensiva. 

Labriola aveva di fronte il dato assai corposo del m a m -
smo del suo tempo chn «gli enunciati che implicano pro
blemi. si convertono assai facilmente in volgari paradossi nelie 
teste di coloro che non eiano assuefatti a vincere le diffi-
colta del pensare con I'uso n*etodica-iiei jnfiZZi.congrui'*_Ma 
chi puo dire che la delucidazione del rapporto fra - struttura> 
e - sovrastruttura - che 6ta al fcentro di qUesto saggio s$l 
materialismo storico non conservi ancora i^Itatta, ima' foiia 

- dimostrativa e una carica polemica che piu recenti deformi-
zioni -volgari- inerostatesi sui marxismo si 6onp incaricafe 
di riconfermargli? j j #<^ *^ -^ _«_ L 

* L'unico punto sui qitsle forse satei M M . perentorw Bi 
"Gerfatani e quello di azro', Labriola per latgaroente letto le 
conosciuto gia dalla ripubblicazione croc&aa del saggi ^sbl 
materialismo storico avvenuta nel 193«. Nfenii riferisco."^ 
tanto ad una certa generate sottovalutazionrnjaella qualf 
briola sembra ancora "loffrire in-ltalia o nw^eniiero s( 
sta intemazicnale tndh 6 forse gi^ slato gjMjblica|o uilfv»-
lume su Edmondo De Amicis nella impofHPe^ejTiijnovata 
collana dei -grandi italiahi--ora diretta da NindaValeri. che 
non prevede ne^una biografia di Antonio I^twfola?. E, in-
vnno. nella reeentisflima neeolta di^eefgi-sttl mo<9\mtmU*mve-
raio della bella edizione delle opere di Franz Mehring.che si 
pubblica nella Repubblica Democratica Tedesca si cerche-

' rebbero gli scritti che lo scrittore socialista tedesco ebbe a 
: dedicaw al grande marxista italiano e che Gerratana ricorda 
a ragione come estremsmente significativi per la fortuna in-
ternazionale di Labriola). E neppure mi riferiseo a ca/1 di 
ignoranza' clamorosa come quella dimostrata nel- -demifisti-
catorio» saggi-j su GramiKH di Giuseppe Tamburrano che ci 
avrebbe fatto a3pettare fino a Praxis ed empirismo di Giulio 
Preti per avere una convincente critica -della teoria dei 
fattori». Induce piuttosto a questo rilievo I'osservaz^one che 
e dato di fare nel Tedej^ttJrorH^invocaUMl nome di Li-
briola per operszionl idfcToglche. o confrfntl'^iel marxisnjo 
con altre concezioni del mondo.'^Jie con Labriola non hanrio 
assolutamente riente a che fare, quasi *che .tin .riferimenlo 
d obbligo a Labrtola significasse dna^sortaf dtbenestare teoritfo 
per awenture. di ogni specie." !J '•Vr'2;1 •• ' ] 

Oppure. per venire ad un tetttJte di inteitlsi piu vicido 
alia mia verifica personale non pvb dirsi assolutamente cSe 
da Labriola si sia nepriirc iriconlihjiato a rlcavafe tutto cK) 
che da Iu{ si pu6 j^prendeTrTB'tapo di teoria e | metodf-
logia della storia Nello mXtsfo appassionato c torngntato gio-
dizio sulla storia e Salie e o * d'ltalia. che e un coiUnte punfo 
di riferimento di tutto II suo pensiero. quanti non saranno 
sorpresi. nel trovare. proprio in questa delucioazione prelj-
mtnare sui materialismo storico. un giudizio siilla umficazie-
ne italiana considerau -in ahiave jii j»toxM-j«niy.eaale Cftnae 
«l'uitimo qtto deila borghesia rivoluzionaria? «. 

Leggiamo. dunque, in primo luogo. studiamo criticamente 
Labriola che. come dice Gerratana fornisce - un prezioso esem
pio positivo di come la intransigent del princlpi possa con-
giungersi con ratteggiamento critico. la finezza e la preci-
slone deH'analtei, dell*unlc«. modo insomma con cui pub pro-
gredire il pensiero marxista » . 

u ,. f Ernesto Ragfonieri 

< < , < ) i Due manifest! dopo 1-8 settembre— I GAP e la Trentaseie-
sima "Garibaldi» — Un intero popolo in lottd 

Nelle due foto la 36tt Garibaldi 

Notiziario di 
storia economica 

NELLA PREFAZIONE al, 
suo volume « L'economia ita
liana dal 1861 al 1914- (v. I: 
1861-1894) edito a cura del. 
la Banca Commerciale Ita
liana e. del quale ci siamo 
recentemente occupati. Gino 
Luzzatto annuncia la pubbli-
cazione di un'ampia scelta 
delle carte di Otto Joel, un 
flnanziere tedesco che fa tra 
i • fondatori d e l l a • Banca 
Commerciale italiana della 
quale fu anche il primo di-
rettore. , 

SONO USCITI di' recente 
altri tre volumi dell'-Archi-
vio Economico dell'Unificazio-

collocare •' utilmente questo 
: fatto nel contesto . della vi-
gorosa battaglia regionalista 
in corso nel paese. . a 

E' USCITA NON MOLTO 
tempo fa a Monaco la se-
conda edizione del primo vo
lume della famosa opera di 
George • W. F. Hallgarten. 
/mperialkmus cor 1914. Com-
pletato nel periodo immedia-
tamente successivo alia con-
quista del potere da • parte 
dei nazisti in Germania il li
bra non pote essere natufal-
mente ' pubblicato ' in * patria 
dall'autore che ne dette alle 
stampe una edizione assai ri. 
dotta a Parigi nel 1935 con il 

ne Italiana - che si viene pub- ' • t i t o l o VoTkrJegsimperiausmus 

(I) ANTONIO LABRIOLA, Del materialismo storico. Delucl 
dazione vrellminaie, a cura dt ValenUnh Gerratana. Roma, Editori ., . . ., , „ 

blicando sotto gli auspici 
dell'ULL Nel volume XI del
la ~ Prima serie» sono rac-
colti una serie di studi sul-
Teconomia dello Stato Pon-
tificio dalla Restaurazione si-
no alia sua scomparsa dovu. 
ti a Franco Bonelli (II com-
mercio estero dello S. P. nel 
secolo XIX). a M. Gabriele 
rL'industria armatoriale e la 
industria delle costruzioni na-
rali nei ferritori dello S. P.) 
ed a S. Pincbera . (Le spese 
effettive e il bilancio dello 
S. P. dal 1827 al 1867). I vo
lumi V e VI della seconda 
serie contengono invece due 
monografie. una- d i : Franco 
Volpi. Le finanze dei comuni 
e delle provincie del Regno 
d'ltalia (1860-1890) ed una 
di Germana Muttini Conti. 
La popolazione del Piemon-
te nel secolo .XIX. che ri-

f^ellrio^fote^clermlferiaTe 
e nella impostazione dell'in-
dagine un recente lavorb di 
.Giuseppe. Melano. 

• • • 
DOVREBBE COMPARIRE 

fra non molto nelle librerie 
la seconda edizione coinple-
tamente aggiomata del gros-
so lavoro di Ferdinando Mi-
lone. L'ltalia • nell'economkt 
delle- sue reoioni che suscitd 
consensi notevoli nel 1956, In 
occasione dejla sua prima e-
dizibne: tali consensi dovreb-
bero pggi accrescersi se lo 

. dedicata a Eckart Kehr. un 
giovane storico socialista te-

' desco immaturamente scom-
parso. la cui attenzione al 

., fenomeno -i dell'imperialismo 
• tedesco si rifaceva, cosl co

me sostanzialmente il saggio 
di - Hallgarten. al pensiero 
dello Hilferding de —II ca
pitate finanziario». Solo nel 

' 1951 Hallgarten poteva pub-
' blicare a Monaco — ed a co-

sto di un suo personale sa-
crificio finanziario — la pri-

- ma ~ edizione - completa del 
proprio lavoro. parlando del 

''quale. Paul M. Sweezy ebbe 
• a scrivere nel 1953 su -The 
;, Journal \ of i economic Histo

ry •• cfie':'» rion ho alcuna esi-
- tazione ad affermare che que. 
sta e una grande opera. Ci 

' troviamo di fronte a un'ope-
ra che e destinata a diven-
tare, un classico delle scien-

Oap.^tllQnaQbome fonte per 
la compreniione del fonda-

. menti del , secolo XX. • sia. 
nello stesso tempo, come mo-

'— - — dello metodoiogico da studia-
re e da emulare >. - ; 

Si era sentito parlare tem
po fa di una trnduzione ita
liana del libro di Hallgarten 
Poi non si e saputo piu nien-
te. Nell'attaale rifiorire di 
studi sulla storia italiana del 
periodo a cavallo fra il XLX 
ed U .XX secolo tale tradu-
zione' rappresenterebbe sicu. 
ramente un contributo di pri-
missimo ordine a dare piu re-

aut'ore si sara posto in grado 'spiro e piu vigore a quegli 
di considerare positivamente studi. 

Mori 

] Imola e' bella. Una picco-
tucitta, ma vtva; L'ppprex-
'slone dei.centri di provincial 
11 greve mondo retrivo, ri-
tardatario dei ricchi, appo-
statl nei nobili palazzi an-
tichi, la maniera di vivere 
tcssuta di ipocrisia codina e 
di aggressiva e superba in-
sulsaggine che distingue la 
loro classe, di tutt'altra lega 
jispetto a quella che esiste, 
pur con i medeslmi soprusi 
e privilegi nelle cittd gran
di, $i facevano e si Janno sen-
tire in Imola meno che al-
ttove proprio per la coscien
za e la vivezza del popolo. 

£' un luoao dt confine: sta 
tra Bologna e Ravenna, e dei 
luoghi di confine ha tutte le 
caratteristiche, i preyj e i 
di/etti. La parlata e roma-
gnola, a voce alta e splega-
ta. Dei romagnoli possiede 
la essenza combattiva, quel-. 
I'innocente sehso di vanteria: 
« ho a sen no -, nta anche il 
coraggio semplice, che non 
richiede •' riconoscimenti ne 
attestati. Dai bolognesi pren-
de la netta energia di orga-
nizzazione, il controllo fermo, 
la misura della realta senza 
inceppi e fronzoli, e ancora 
lo stesso coraggio senza am-
bizioni. Da entrambe le par
ti, fuse 'insieme, scaturisce 
una fede progressista, una 
idea avanzata, una ' potenza 
rivoluzionaria diretta contro 
Vingiustizia, con radici pro-
fonde nel pdssato, e intensa 
flo'Titura nel presente. 

Per questo, si sa, ci sono 
voluti sacrifici di sangue e di' 
lacrime; i patimenti e le an-
gherie e le perdite irrepara-
btli di quelli-.che potevano -
dirsi il sale della terra, nes-
suno e in grado di cancel-
lare o. riparare. Perb Imola 
e ancora oggi antmata e 
sciolta, sempre pronta alia 
lotta, e possiede, nel suo pa-
trimonio di rlcordi, una for-
za evocativa appassionato e 
freme'nte, una eredita per le 
giovani generazioni. preziosa 
come I'oro. " 

La piccola cittd non si ri-
fiutd mai: fu tra le prime nei 
moti socialisti all'alba del se
colo, la iradizione divenne 
legge di vita. Di padre in fi-
glio veniva tramandata la 
profonda passione della lotta 

• di classe, intcre famiglie par-
tecipavano intimamente alia 
stessa idea, ognuno dei mem-
bri si sentiva preparato al-' 
Vazione, sia - pure in forme 
different!: in comune aveva-
no tutti Vabitudine del silen-. 
zio, una specie di esperien-
za anticipata dei metodi co-
spirativi, per cui non fu dif
ficile, fino dalle prime nubi 
del fascismo, mettere in at-
to quella nascosta voglia e 
capacita di battersi. La re
pression fu dura quanto piu 
dura era la rivolta, e prese 
Vaspetio della persecuzione 
e. delta caccia all'uomo. Tu(-
ti i ' sospetti» furono ba-
stonati a sangue, forzdti alia. 
dolorosa umilianre ingestione 
dell'otio tdi rieinp. e molH uc-
cisi in colpi di mono afma-
ta,.dieci, venti contro uno 
inerme. -. • t... 

II CLN 
''•:• Dopo'il 28-ottobre, le imr-
prese briganteiche del fasct- '• 
sti assunsero Vimportanzd 
della legalita, ma gli uomi-. 
,ni e ledonne di Imola, co
munisti, socialisti ed anche 
anarchicl, non distrussero mai 
la tele sotterranea che lega-
va gli uni agli altri in una 
sorda gara pericolosa, e con-
tinuarono a distribute la 
stampa clandestina, a soste-
nere I'organlzzazione cospi-
rativa. Naturalmente tutto cio 
non aveva un buon prezzo: 
e'erano' morti, feriti, alcuni 
jcomparsi senza traccia, al
tri imprigionati e condanna-
ti a gravi pene dal tribunaie 
speciale. conftnati, esuli con 
poche speranze di ritorno: fra 
questi fu Anselmo Afarabini. 
U ''grande vecchio;*di cui 
le danne parlavano con le la- . 
crime aflii occhi, che.certa-
•mente nonsarebbe stato ri-
xparmiato dal fasdsti. Gin . 
una volta.subi'un attentat©, e 
scampo per -peco alia morte. 
Sarebbe tomato soltanto do-, 
po ventitre anni, nella pa-
trio liberatav in' tempo per : 

ricedere tutti. tranne i cadu-
tU e per godere troppo bie-
iiemente Todore e il colore \ 
della piccola cittd caris&ima. 
insanguinata e vittoriosa. Tut
to ^questo era resistenza, • * 
dal lungo buio di vent'anni. 
emersero, U 25 luglio e il 20 
•settembre 1943, quella pre pa-
razione mentale ed efficienza 
di forze che, pin tardi. at
traverso inizi rischiojf e spes-
so deprimenti, dettero luogo 
alia nascita della 36. Garibal
di. una delle brigate meglio 
militarmente composte ed or-
ganizzate di tutto fesercito 
partiglano, 

Immediatamenie dopot Pot
to settembre fu co3tilnUoil 
CLN, ma da principfo nor» 
fnnzionb. Tutti d'accorjo nel-

Vantifascismo e nella condan-
\na dell'invdsione tedesca,'ma-
': divisi in vatie correnti circa 

I metodi da seguire neifa pru-
tica. Vi erano atcuni, bruvi, 
galantuomini, eppure attuccu-
ti ad . una comoda posizlone 
di attendismo. La lotta arma-
ta, dicevano, non faceva che 
esasperare i tcdeschi e met
tere in pericolo la vita di 

' tanti giovani. Gli altri, tra i 
quali tutti i comunisti, ob-
biettavano che tanto equi-
valeva ad una sorta di con-y 
nivenza col nemico, _il quale 
s% sarebbe sentito' sicuro sui 
suolo conquistato o meglio 
regalato dalla equivoca posi-
zione di Badoglio quando. al
ia caduta del fascismo, ave-

• va detto: »La guerra conti-. 
- nua •». Si perdeua tempo in 
discussioni, si produsse • un 
manifesto che non voleva dir 
nulla, ossia che significava 
una specie di aspettativa, do
ve ognuno doveva - rimane-
re al proprio lavoro. con la 
fede tesa ad un migliore av-
venire». ecc. ecc. Una ri-

. nuncia, insomma, a tutto cto 
che il buon sangue imolese 
sognava da anni ed anni, un 
limbo non priuo di contattt 
quasi collaborazionistici. e ad-
dirittura aperto ad uno spor-
co gioco di interessi. Di que
sto passo, la cittadina rivo
luzionaria dal • passato sma-
gliante non avrebbe mai sen
tito parlare ne di partigianl 
ne delle loro azionl.- Come' 
primo esempio di questa at-
titudine quasi supina; manco -

. la forte spinta dello sciope-. 
rp dichiarato per il-9-10 set-' 
fembre, non clamoroso come 
si pensava. ' .. 

L'azione 
Ma gli imolesi persero la 

pazienza, il partito comunista 
seppe dare la giusta impo-

, stazione riuscendo a ricuci-
re gli strappi, e finalmente 
it CLN si trovb persuaso che 
la cosa piu importante era 
di partecipare alia liberazio
ne deWItalia occupata, e che 

• per questo era indispensabi-
le che, al dt sopra hi qual-' 
siasi frattura ideologica, jl 
fronte antifascista' rimanesse 
intatto, non solo, ma pren-
desse una parte attiva, milita-
re, nel momento dtsastroso 
in cut si era venuta a tro
vare la nozione tradita. Un 
nuovo manifesto, ben diverso 
questa volta, cancellb Vinfe-
lice ricordo del primo: erano 
le parole che ogni imolese 
schletto si aspettava, il ri-
chiamo di una leva che non 
contava renitenti, . V appello 
alia lotta' armata, Ed avve-
niva in buon momento per 
frenare e intralciare la de- -
magogia repubblichina. che,'. 
passata la paura del 25 lu
g/jo, cominciava a rimetter^ 

. fuori la testa dal guscib,' 
'•• avendo in piu un program-'. 

ma di azione estremamenie' 
crudele. Mentre quelli - del' 
CLN discutevano, la * vecchia. 

•' guardia» fascista faceva la 
»sua» repubblica. sugli sche-

- mi* del 'buon tempo anti-' 
•CO': randellate, torture, spa-' 
venti'alle famiglie,.e la Tnbrr"

; 

•te'sempre al fianco, Era an--
.. data . bene nel passato, sa-' 
-! febbe ahdata ' bene anche 
• adesso! • • ' . .» • . * , 

Invece no, o non del'-tut-
;' to.' Adesso, pi quattro e quat- • 
. tr*otfo, ' si ' organizzarono i 
. GAP. Erano ragazzi pronti, 
avevano tip, sistema fulmi-

. neo ed • in .certo modo pru-

. dente, non volevaho mai dan-
neggiarp 'Chi non e'entrava. 
Ma fin dal • principio i-loro 

. colpi. risultarono' meraviglio-
si, come quando .il seniore 
della milizia Bdrrani • venne 
ad Imola per il reclutamen-
to di giorani da incorporate 
nell'eserdto di Sold. Biso-

.gnava, impedire la partenzd 
del ragazzi. evitajgll la dt-1 

serzione che atJrebbe pot«-" 
to costare la viia.' h GAP 
agi diret'tamente sulla per-, 
sona del seniore. .to sbatti 

' in terra morto con I suoi stf-
ealoni. e le sue aquMe, co- . 
gliendolo con tanta preclslo-
ne e rapidha, che tutti I pre-

,senti rinasero di stucco sia 
> per le torpresa che per la 
. paura. Fetero molti arrest^ 
ma perffno quelli non *er-
tero esito -dlcuno I gappisti -

' erano' scOmparsi nel mi lie. 
.Questo 'nu l la - apparve in-
vece strabrdinariamenie obl-
tato. Da quel momento vi si • 
accasermb. sparsa suite mon-
tagne in formazioni militari, 
in azione nella cittd come 

'. GAP, e SAP. tutta la R'esi-
^stenza imolese. • ••- ' =••••'•-

Renat* Vigino 
NOTA - Le precise in for

mazioni per queste brevi no-' 
te mi sono state, fornitc ol
tre che dalla viva voce del 
compagni- imolesi, dalle dpe-
re: «Resistenza e 36 Gari-

- haldi- dl'Mercella e Naz-.rib 
• Galassi,' e «..«5tielli che non si ; arresero» : di Luciano Rer-
gonzlni - Ediicri Hiuuitl 
Romt. <•'••• .. ... 

II numero 4 di Critica mar
xista pubblica due saggi che 

. ." .'.. „ di 
fornire la base'per lift-largo 
dibattito nelle sezioni del par
tito. tra i quadri e i mili
tant!. Essi toccano infatti i 
due temi decisivi di fronte 
a cui e - oggi il movimento 
italiano internazionalmente e 

, nazioqalmente: • 1) le'fdiver-
•genze;-tra il partito cpmuni-
sta cinese e la rmaggforanza 
degli altri partiti comunisti; 
2) i rapporti tra il PSI e il 
PCI, per giungere alia co-
struzione di una nuova unita. 

Non sono per6 soltanto i 
temi a raccomandare queste 
letture. ma il metodb che 
ispira, i due,scritti ,eJ]a ric-

, chezza di- elaborazione che 
contengono. Ci riferiamo al-
l'editoriale redazionale che 
apre il numero. e che si in. 

• titola. appunto. «Problemi 
del dibattito- tra i partiti co
munisti » e alia lunga riota 
di Alfredo Reichlin che af-
fronta alcuni «aspetti della 
politica unitaria col PSI». 

Non sono.. certo..'articoli 
facili (e forse un maggiore 
sforzo di semplicita espositi-
va. uno scrupolo piu attento 
ad evitare formulazioni « ger-
gali» di discussione pblitTco-
teoretica. servirebberd ad 
estendere la conoscenza e la 
partecipazione dei cprnpagni 
alia trattazione) ma neppure 
facile e la situazione che ci 
sta dinanzi; che anzi - com-
plessi, ardui. ri.chiedenti il 
massimo di intelligenza' e di 
coraggio politico sono i pro
blemi all'ordine del' giorno. 
Chi si. . accinge - a segna-
lare questi*scritti rischia diin-
que di schematizzare,figida-
mente il discorso ivi conte-

. nuto o di saltarne alcuni pas-
saggi fondamentali. Preferia-
mo quindi indicarne »11 : mo
mento centrale di elabpra-
zione. il nocciolo della -que-
srione che essi sollevano. 

L'editoriale parte da una I 
valutazione di tutti i fattori 
nuovi della realta mohdiale, 
sottolinea il ritardo. con.-, cui | 
il pensiero e la dottriria mar-
xisti hanno proceduto ad ana-
lizzarli e si sofferma quindi I 
al punto decisivo del< giudi
zio sull'imperialismo nella 
sua fase attuale. E* <}ui*che 
emerge lo sforzo di offrire| 
-una • piattaforma'-ai' -discus
sione . piu approfondita che I 
eviti' sia" ogni :catastrofismo I 
illusorio sia i peric.oli di tesil 
rtformiste. partendd ' invece [ 
dallo studio . corretto « dello 
elevato grado' faggiunto"dal-[ 
la socializzazione del proces. 
so produttivo e quindi! dell 
grado di e3asperazione della I 
contraddizione tra carattere [ 
sociale della produzione e or-1 
dinamento Drivatistico dei | 
rapporti produttivi». •••>-• 

Dal giudizio stuTimpariali-1 
6mo parte reriunciazione dil 
una prospettiva • etrategical 
che amplii a tutti i livelli la | 
lotta antimperialistica e^com-
prenda come suo momento | 
essenziale e organico )a ne-
cessita di evitare la guexra.l 
La parte piO interessante e l 
sollecitante del saggio e, quel-[ 
la in cui, date queste pre-l 
messe d'impostazjone le-- dil 
metodo (-un dibattito fVan-| 
co e aperto a livello interna-| 
zionale-). si arriva a mo-
strare efficacemente rinter-
dipendenza dei tre settorij 
fondamentali della lot^a an. 
timperialista: il sistema so-| 
cialista, la rivoluzione'•' colo-
niale. l'azione proletaria neil 
paesi capitalistic!. . ,i.i ^J •-* 

Di grande in?eress€/« que
sto quadro. sono gli-o^dwteri-l 
tici dedicati a tutte* q u e ^ > o -
.sizioni che tehdand.ad oecura-
te tale neao: cocld'un laio. si 
polemizza contro. chjiiaii 
ai movimento antitfolonl 
il ruoio dectsivo; corned 
chi :fida unicamentev.i 
lore di esempidvdeila>i 
zione socialista;- dall'ai 
demrnciano le' sntdi^k1;,, 
inadempienze~'d.el> Jno f̂c 
operaio in occidente:^ 
inula proposta' ¥~:- qttft 
-units "nella diversity« 
stabilisca nuove formed i 
ordinamento per Onar* 
strategia su, scale 
passando attraverso 
cessarie. diffe'rehziazic 

.forme e di obiettivf»-''. 
La stessa predccMpa*Hone 

unitaria e alia base dol'ar-l 
ticolo di Reichlin dedicajo »{ 
rapporti col PSL -LtmRil 
cui pensiamo — scrive l'au-l 
tore — e soprattutto questa) 
costruzione di un blocco- or 
Canico.di alleanz^ro^reA dj 
un blocco storTcd';'«hff.'si$er 
«ri gran lunga i limirl^joritic 
e" social! del veccblo-schiera-l 

Knsi mento PCI-PSI-. Dl.pen 
l'affermazione e bece^t ia 
mente .generiea e<| eslJtMti 
va. Senonch(5.e«a,arrJva!ln 
vece — qui a valore di tti 
molo che lo scritto tfontieni 
— a coronare pna'anan>i eiu 
s'appunta tutta sulla 
ca della sltua&one 
co . oolitica. sui 
movimento delle-
l'individuazione -dei 
contraddizione che 
rattuale sistema di 
Italia, e richiede,appunb/ui 
tipo nuovo di • uniti '* # 5 mo 
vimento operaio. Paaticblar 
mente efficacl risnltano %iin 
di la confutazione deljfe 4Hu 
sionl della maggioran^a auio 
non\isja eu «opcraziopi f di 
vertlce.-. e la riaffermazidH' 
del -valore deckiyo di un ftio 
vimento di mas6a ber cro'an! 
un rov'eeciamento di rapport 
di tarza. •'.'. " •-•' V, . . ' 
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