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Una documentazione fotografica inedita sulla guerra partigiana. Da sinistra: funerali a Rossa (Valsermenza) di Martino Giardini, « Martin Valanga », caduto sul 
Monte Tracciora; affluiscono i partigiani sul Briasco; dov'era la sede del Comando del Briasco 

Una testimonianza di Cino Moscatelli sul '43 

Castagne e piombo 
' * * " . . . . . t 

sul Mont e Briasco 
La nascita della Resistenza in Valsesia - Storia del vecchio mon-
tanaro Defilippi - Una incisione nella roccia sul luogo in cui ven-

t'anni fa si apposto la prima sentinella garibaldina 

' 7 eontadini, i boscaioli ed ' 
i pastori che ooni giorno tran-
sitano attraverso la *crosug-
gia» del Monte Briasco. co- , 
noscono a memoria Ic parole 
che uno di loro, ilpiii vec
chio di tutti, ha inciso nella 
roccia per ricordare il luo-
go dove venti anni fa aveva . 
incontrato per In prima vol- •-
ta una sentinella garibaldina: 
la prima sentinella partigiana 
vigilb qui, arnnata, 
pronta a morire: 
per la liberta 
e l'indipendenza della Patria. 
• II vecchio Defilippi, monta-
naro di razza, aveva gia sen-
tito parlare dei partigiani, ma . 
non It aveva mai visti. Sa-
peva che giu, a Borgosesia, . 
a Varallo e nei centri del ion-
do valle si stavano organiz-
zando delle squadrc per com
battere contro i nazifascisti 
e I'eco delle loro gesta era 
arrivato anche lassii, nella 
sua *casera ~, Vnltima sotto 
il Briasco, dove piii fitto e 
il bosco che la circonda. 

La matt'tna del 30 ottobrc 
1943 si alzb piii presto del 
solito. La sera prccedente ave
va sentito la sua vallc sfef-
zata da intense raffiche di • 
•mttrtt c rintronare fin sui 
dossi del Briasco dei boatl . 
che pareva volessero scuoter-
lo. — »Deve essere accadu-
to qualche cosa di grosso. al 
Borgo' — andava ripetendo 
a sc stesso mentre con passo 

, svelto, nonostante Veto,' gia 
si era messo in cammino per 
raggiungere Cell'to dove cer-
tamente avrebbe avuto noti-
zie precise dallo stesso bot-
tcgaio che gli aurebbe com-
perato le castagne riposte nel-
lo zaino. — »Certamente 
avranno tirato un altro colpo 
ai nazifascisti, i partigiani, 
ma questa volt a voglio pro
pria vederli, a costo di scen-
dere giii fino al Borgo * — 
e mentre cosl fantasticava non 
si avvide che in quel momen
ta una sentinella garibaldi
na stava spiando il suo arri-
vo per intimargli il «•chi va 
la - proprio al passo obbii- , 
gato della ~crosuggia~. 

Quel ragazzo in divisa mar-
rone. con la stella alpina sid
le mostrine rossc doveva 
proprio essere uno di quei 
partigiani di cui aveva tanto 
sentito parlare e che lui era .. 
ansioso di conoscere. ma non 
cosi: il tono perentorio del-

' Vord'me ricevuto e quel fu-
cile puntato contro Defilippi, 
il piii vecchio montanaro del 
Briasco c socialista fin dal ,-
1892, alpino ncl Cadore e' 
sul Grappa, proprio non 0li ' 
andava giu. Provava I'umi- . 
liazione di chi si vede mo*-
tificate le proprie - re /eren- • 
ze». mentre la sentinella. 
sempre impalata di fronte col . 
fucile puntato, ripe tec a con : 

inesorabile pazienza che era 
militare pugliese e non co-

. nosceva ncssuno all'infuori 
degli ordini ricevuti. Quel 
- pugliese - detto a mczza vo
ce fece sobbalzare dalla gioid , 
il nostro buon Defilippi, co- * 
me quando tira fuori Vasso \ 
di briscola nell'osteria degli ' 
Sterna, a Cavaglia. — • Ha-
gazzo nxio - — urlb con quan-
to fiato aveva in gola — 

• - ma sai che io ho lavorato 
molto all'estero e che in 
Francia ho conosciuto anche 
Di Vittorio! ~ e pronuncio 
quel nome con la sicurczza 
di chi sa di ritpondere con 
la parola d'ordinc giusta 

Infatti fu cosl. poco dopo 
mi vidi arrirare tulto gesti-
colantc il vecchio amico e 
fvmpagno Defilippi al • co
mando » del Briasco e anco-
ra oggl mi scnto soffocare 
dall'interminabilc abbraccio 
con cui volcva dimostrarc la 

' gioia di riuedermi. Defilippi 
e**0bbt finalmente i • parti- • 

giani, mentre per noi comin-
ciava Vesperienza delle ca
stagne, concreta testimonian
za di un- legame decisivo per 
le sorti delta nostra guerra 
di liberazione. 

Alia ~ casera » del Briasco. 
sull'alpe Bordone, mi ero ri-
fugiato la sera precedente con • 
una squadrq di partigiani su-
bitp dopo I'assalto che essi, 
nnitamente alia popolazione di 
Borgosesia, avevano sferrato 
per liberarmi dall'arresto po-
chi minuti prima che arrivas-
sero> ingentl forze tedesche 
inviate da Vercelli per prcle-
varmi. II lavoro di inquadra-
mento degli *sbandati* e dei 
richiamati dai bandi repub-
blichini aveva dato scarsi ri-
sultati. I primi pensavano so
lo a raggiungere le loro case 
e comunque non volevano piii 
nCmmeno sentir parlare di 
combattere, mentre i secondi 
si ritenevano ancora sufficien-
temente sicuri di poter sfuggi-
re alia mobilitazione forzata. 

Quasi tutti pensavano che 
era meglio attendere e vede-
re come si sarebbero messe 
le cose e che in ogni caso gli 
alleati avrebbero fatto presto 
a liberare Vltalia e dare il 
colpo di grazia ai nazifascisti. 
Anche molti ufliciali non sep-
pero comprendere, perche di-
versa era stata la loro educa-
zione civile e militare. il 
conlenuto popblare della Re
sistenza e pensavano solo a 
mettersi in salvo attendendo 
tempi migliori. 

'Ho ancora viva la delusio-
nc e I'amarezza provate quan
do, subito dopo 1'8 settembre, 
mi recai a Mera per invitare 
un gruppetto di ufficiali di 
aviazione cola rifugiati ad 
unirsi a noi nel lavoro di in-
quadramento e di guida dei ' 
reparti partigiani che andava-
mo formando in Valsesia. Mi 
accolsero con diffidenza, per-
sino cqn scherno e, soprat-
tutto, preoccupati dal fatto 
che la mia presenza presso 
di loro potesse essere cono-
sciuta e nuccere cosl alia lo
ro tranquillita. Che non vl 
fossero da parte nostra pre-
venzioni di natura politica e 
ostilita verso gli ufflciali di 
carriera e dimostrato dal fat
to che quelli che vennero con 
noi furono utilizzati in posli 
di comando e la loro opera 
fu veramente preziosa; non 
solo, ma poiche vl era gran-
dc bisogno di competenti nel-
le cose militari, sviluppammo 
una tenace attivita volta ad 

'- attirare nelle formazioni gli 
ufflciali ed a convincerli delta 
necessita delta lotta. 

Alfinizio di quel novembre 
1943 molla pioggia, freddo 
pungente e 11 Briasco aveva • 
gia la papalina di neve sulla 

L testa, n vitto era scarso per 
una trentlna di ragazzi sem
pre affamatU un po' di riso 
condito col fumo a mezzogior-
no e alia sera le castagne che 
ci portava Defilippi Diceva 
che non vi era di~meglio per 

• tamponare lo stomaco Qnal-
• che volta arrivava anche un 
- po' di pane, ma la nostra • in-

tendenza - organizzata in bas
so tardava a trasferire il sef-
vizio verso la montagna. Sul
la porta delta • caserma - ap-
parvero i primi • ordini d\ 
serviziO'Z turni di guardia 
corre*e. perhisfrajioni; si co-
mincid pure con • la sveglia. 
I'appello. la ginnastica. I'ad-
destramento e la chiacchiera-
ta serale sui vari temi pro-
posti dal commissario politico 

ll traxferimento in monta
gna non avera affievolito lo 
spirito combattivo dej parti-
giani; al contrario. con la 
nnova vita nccessariamente 
disciplinata, al Briasco essi 

. si scntivano piii soldati, piU 
. contbattenti di prima, <d il 

Trasporto di un partigiano ferito 

. campb d'azione dei colpi di 
mono e degli scontri col ne-
mico si era allargato sulle 
vie di comunicazione coi cen
tri del Cusio, dell'Ossola e 
del Biellese. Si . rese neces-
saria la, collaborazione ope-
rativa con le formazioni di 

. Gemlsto. in Valsessera e con 
Capitano Beltrami a Quarna, 
estendendo cosl il fronte del
la lotta unitaria contro il ne-
mico comune, impegnandolo 
anche in vere e proprie bat-
taglie. . %*•*-

II fragore d{ quel combat-
timenti rintronava ormai nel
le valli biellesi. a Novels: a 
Varallo e Camasco. in Valse
sia; a Villa, in Valdossola; e 
se cio contribuiva ad aumen-
tare il prestigio e la forza 
dei partigiani. anche numeri-
ca per Vafflusso continuo delle 
nuove reclute, non poteva 
peraltro lasciare indifferente 
il nemico. Infatti, non tardb 
a farsi vivo con la : bestiale 
rappresaglia compiuta a Bor-' 
gosesia, a Villadossola, a Ca
masco e disponendo altresi 
imponenti forze per il ra-
strellamento di tutta la zona 
'infestata dai ribelli». 
- Defilipoi oassava ormai da-

vanti alle sentinelle come-uno 
di casa. sempre gioviale e 
con la battuta pronta. Uno 
per uno ll conosceva tutti i 
partigiani e trovava imman-
cabilmente in fondo alle ta-
sche del suo giaccone di fu-
stagno un pizzico di tobacco 
da regalare. Aveva la faccia 
meno allegro del solito quella 

. sera quando entrd nella baita 
del comando e cid significava 
che ' qualche cosa di gros
so ' era accaduto o stava per 
accadere. Infatti vidi che. ol-
tre il solito zaino gonfio di 
castagne sulle spalle. si Ira-
scinava dietro un ragazzolto 
che io gia conoscevo: — - E* 
mio figlio Giuseppe* — dis-
se — -ha gia sedici anni « 
vuole essere anche lui un tuo 
garibaldino > —. Jtipresc fia

to. rinfrancd la voce che tra-
diva Vemozione malamente 
contenuta e, senza darml tem
po di rispondere, riprese: — 
« Non dirml che e troppo gio-
vane, perche hai qui ragazzi 
ancor piii giovanl dl lui, ed 
anche tra i fucilati dl Borgo
sesia vi era il Mario Canova 
che non aveva ancora compiu-
to i quindlcl anni. Del resto. 
Giuseppe, fa gia la staffetta 
per te. e sempre con i tuoi 
partigiani e non ha paura. Poi 
ho visto che sono arrivati 
molti tedeschi giu sotto. han-
no detto • che vogliono spaz-
zarti via. So che hai chiesto 
rinforzi a Beltrami e a Gemi-
sto perche ' hai bisogno di 
molti soldati: siamo compa-
gni. no? Tu set comunista ed 
io sono stato sempre sociali
sta. ma sempre compagni che 
devono combattere assieme al 

• lavoratori contro le borghc-
sie ed I lorosmercenari. Io 
sono vecchio. ma il fucile da 
caccia ce I'ho, anche se non 
hanno mai votuto concedermi 
il porto d'armi. Sono stato 
alpino e so come devo fare. 
Qui e la mia terra, la mia 
casa. la mia montagna dove 
si combaltera domani e tu 
non puoi dirml di no -

Sono tomato in questi gior-
ni a trovare il vecchio Defi
lippi nella sua * casera » sot
to ll Briasco. Mi ha offerto le 
castagne abbrustolite, quelle 

- nuove appena raccolte e vi
no di mele. L'ho visto frugare 
nelle tasche del giaccone dl 

• fustagno quasi voiesse anco
ra cercare il pizzico dl tabac-

x co. Lo stesso camino nella 
stanza bassa, to stesso odore 
di fumo. come allora anche 
le paretl disadorne, macchla-
te di umido e nere. Adesso, 
sotto al vecchio pendolo dl 
latta stampata. e'e anche la 
fotografia del figlio garibaldi
no, caduto venti anni fa nella 
battaglla dl Roccapietra, -

Cino Moscatelli 

L'opposizione 
tedesca al nazismo 
Uopera di Hans Rothfels non e che una nuova 
variante della storia della Resistenza tedesca 
intesa come preistoria ed effettuaiione della 

congiura del 20 luglio 1944 
Scrivevo l'anno scorso, pre-

sentando il volume di Enzo 
Collotti sulla Germania nazi- , 
sta, che colpisee, nell'osser-
vare il panorama della lette-
ratura storica sul nazional-
socialismo, la parte prepon-" 
derante . che vi tengono g l i . 
studiosi e 'gli scrittori non 
tedeschi. . Tutto '• il contrario ] 
deve essere affermato invece 
per quanto si riferisce alia 
Resistenza tedesca al nazi
smo: la letteratura .sulTargo-
mento e qui quasi esclusivjt-, 
mente tedesca e il contributor 
importante che vi hanno dato. 
studiosi stranieri pub dirsi 
consistere nell*apporto forni-
to alia discussione se una Re- : 
sistenza tedesca al nazismo 
sia mai effettivamente esisti-
ta. I - d u e fatti. per quanto 
contraddittori possano sem-
brare, hanno tuttavia una 
assai stretta relazione. Indi-
cano, infatti. se guardati nel 
loro complesso. quella che.fe 
la situazione della Germania 
di oggi rispetto al proprio 
passato: un passato unbeioal-
tigte. amato e odiato, solle-
citato e ; respinto. a seconda 
delle varie posiziont politiche . 
di oggi, ma non ancora cam-
preso e superato. Di qui il 
permanere di una sfasatura. -
di un « divorzio», per usare 
una vecchia espressione del 
Croce. fra - la Germania e 
l'Europa. anche in questa va-
lutazione del passato. * - •-•-• * 

Ancora una volta a questa 
situazione oi richiama la let-
tura dl una delle • opere • piu 
significative c piu diffuse sul
la Resistenza tedesca ora ap-
parsa in una traduzione ita-
liana per la verita non sem
pre soddisfacente (1). Ne e 
autore un decano della sto-
riografia tedesca, Hans Roth
fels. negli anni di Weimar 
professore all* universita di 
Konigsberg e come tanti suoi 
colleghi orientato secondo un 
nazionalismo dalle premesse 
fortemente spiritualistiche e 
dagli esiti accentuatamente 
pantedeschi. Costretto - dalle 
leggi razziali di Hitler ad ab-
bandonare il suo insegna-
mento in Germania e ad emi-
grare negli Stati Uniti, Roth
fels ha scritto un libit) sulla 
Resistenza tedesca al nazismo 
che con Vintento di discutere 
e di rettificare le opiniohi 
diffuse nei paesi aoglosassoni 
circa la 'non esistenza di un 
movimento di Resistenza in 
Germania. finisce col ripro-
porre non pochi dei punti di 
vista originari del suo auto
re. Spiritualismo e nazionali
smo si fondono nella riven-
dicazione di un carattere pe-
culiare della Resistenza tede
sca al nazismo consistente 
nella sua «interiorita - e nel 
suo carattere metapolitico. 
c Di qui non soltanto il ter* 
mine di - opposizione - che il 
Rothfels preferisce a quello 
di «resistenza», ma anche 
Taccento che egli pone nel 
corso di tutta la sua esposi-
zione sui princlpi morali, sul-
l'ispirazione etica, sul carat
tere religioso dell'opposizio-
ne tedesca a Hitler. Rothfels 
si sofferma assai a lungo sul-
1'atteggiamento politico* dei 
tedeschi di fronte al-nazismo. 
ed elenca con grande atten-
zione tutte le diverse forme 
di - n o n all ineamehto•. dalla 
indiretta polemica -culturale 
alia'tipresaxhoteresse per'gli 
scrittori classici. e cosl via. 
Egli cerca di mostrare che si 
trattb. ip primo luogp, di un 
fenomeno profondamente spi-
rituaie, l o stesso che trovava 
espressione nel risveglio di 
sentimento religioso-cristia-
no intorno alle Chiese delle 
diverse confessioni. Qweste 
•ffermazioni sono perb diffi-
cilmente accetUbili come ri-
cognlzioni nel sottofondo del-
la Resistenza tedesca. Quan
do Rothfels afferma. ad esem-
plo, che spesso gli storiei 
tedeschi svolgevano un'indt-
retU polemica contro Hitler 

scrivendo contro- Cromvell e 
Robespierre, e difficile rite-
nere si trattasse di qualcosa 
di piii di un antico modera-
tismo che si distanziava da 
Hitler soprattutto per riaf-
fermare le sue preclusioni 
antirivoluzionarie. E ancora: 
quando Rothfels afferma alia 
conclusione della sua opera 
che la peculiarity dell'oppo-
sizione tedesca al nazismo 
consiste nel non aver con-
tato nelle proprie file « d e 
menti asociali e criminali di , 
per se portati alia Resisten
za », egli • fa. probabilmente 
senza accorgersene. un'affer-
mazione assai grave che. nel-
l'intenzione di esaltare l'in-
teriorita dei Resistenti tede
schi, mette a nudo la scarsa 
risoluzione politica di tutto i l . 
movimento. Uno storico fran-, 
cese. Henri Michel, ha avuto 
ragione di osservare a que-
sto proposito - che e facile 
esaltarsi di questa purezza 
quando, per un motivo o per 
l'altro. la costruzione di pia-
ni politici non da luogo al-
i'azione. 

- Percjie proprio questo e il 
problema. Che in Germania 
gli oppositori al nazismo fos
sero relativamente numerosi. 
combattivi e coraggiosi, pron-
ti ad operare in una situa
zione assai difficile e profon
damente diversa da quella 
dei Resistenti degli altri pae
si. nei quali l'oppressione del-
rimperialismo tedesco si pre-
sentava come un ' elemento 
oggettivamente unificatore di 
tutte le tendenze politiche. e 
tndubbio. Resta il fatto perb 
che questi gruppi di opposi
tori operarono separatamente. 
in momenti diversi. spesso 
anche perseguendo piani di 
sistemazipne postbellica della 
Germania differenti e con-
trastanti. senza riuscire a tro
vare un punto d'incontro e 
di collaborazione. Questa e 
percib la questione che deve 
essere spiegata. L'isolamento 
e l'esaltazione degli stati 
d'animo e della funzione idea-
le che spesso accompagnava-
no questo isolamento non fa 
che - spostare • il problema e 
ripresentarlo : in - una . forma 
piu oscura.-• • 
• Rispetto alia piu nota ope- , 
, ra di Gerhard Ritter su Carl 
Goerdcler e il movimento di 
Resistenza tedesco il libro di 

- Rothfels non presenta indub-
btamente caratteristiche di 

• anticomunismo *• egualmente 
marcato. Rothfels respinge ad 
esempio la oretesa di ecpun-
gere dalla storia della Resi
stenza tedesca il gruppo della 
rote Kapelle perche, e questa 
oggi una opinione largamente 
diffusa nella Germania occi-
dentale. i contatti coi sovietici 
renderebbero rei di alto tra-
dimento anche di fronte alia 
storia i componenti di que
sto gruppo antinazista. man-
dati a morte da Hitler nel 
1942. Rothfels si preoccupa 

•• perb di precisare subito dopo 
, che si trattava di un gruppo 
che aderiva ad un comunismo 
- spiritualista e indipenden-
t e - e nel quale la tradizione 
prussiana nobilitava le istanze 
di profondo rinnovamento so
cials. Per il resto, perb: Ro
thfels tende a far risorgere 
piii sottilmento la discrimi-
nante pregiudiziale nei con
front! dei comunisti. Da noti-
zia dell'arresto dei 4000 fun-
zionari comunisti quando il 
Partito fu messo fuori Iegge. 
ma dopo avere accolto la . 
informazione di dubbia orlgi-
ne che ben il 70% dei compo

n e n t i del Front© rosso sareb
bero passati al nazionalsocia-

. lismo. di un'azione organizza
ta in Germania dal Partito 
Comunista contro U nazismo 

- non parla pitr se non per va-
ghe allusion! ai suol rapporti 
con la politica sovietica. 

In altri termini, 11 libro del 
Rothfels non e che una nuova 
variante della storia della Re
sistenza tedesca intesa come 

preistoria ed effettuazione 
della congiura del 20 luglio 
1944. Certo, si tratta di una 
ricostruzione meno conserva-
trice di quella del Ritter e 
nella quale il centro di inte-
resse si sposta dalle sfere dei 
gruppi dirigenti della casta 
militare e dai. residui espo-
nenti della classe dirigente e 
della burocrazia di Weimar ai 
programmi di rinnovamento e 
ai propositi di rigencrazione 

.morale del popolo tedesco 
espressi dal circolo di Krei-
sau. che neH'intessere i lega-

. ml che portarono alia cospi-
razione del 20 luglio 1944 eb-
be senza dubbio una parte 
importante. Perb si resta sem
pre nell'ambito di fornire una 

. giustificazione ideale alia esi-

.- stenza della Germania occi
d e n t a l di oggi, certo meno 
«restauratrice» che non la 
linea di Ritter. ma tuttavia 
sempre in questa funzione e 
in questa prospettiva (basti 
riflettere alia ostinazione con 
la quale il Rothfels cerca di 
allontanare da von Stauffen-
berg ogni sospetto di simpa-
tia per la politica sovietica). 
Al di la di questo. perb. non 
si va ne si vuole andare. . 

Ernesto Ragionieri 

(1) HANS ROTHFELS. L*op-
posizione tedesca al nazismo, 
trad, di Luigi Quattrocchi in-
troduzionc di Leo Valiant. Bo
logna. Cappelli. 19S3, pp. 277. 
L. 2.800. 

Mai, come in questi ultimi 
anni, la riprcsa postbellica de
gli studi sociologici ha assun-
to le caratteristiche di una ri-
gogliosa ~ ririascitu ». Iniziati- , 
ve cditoriali e ricerche origi--
nali sulla realta economico-
socinle del nostro Paese, ca-
ratterizzata da unaintensa di-
namica che investe anche la 
vita della cultura, costituisco-
no I'interessante panorama di 
una scienza che va maturan- •, 
do in modo autonomo metodo 
e strumenti di indagine, in 
relazione ad una cosclenza . 
sempre piii lucida del proprio 
oggetto. 

Scriveva Gramsci, denun-
ciando I'eterogenita della im-
postazione naturalistico-posi-
Hvisticu dominante ncl Ma-
nuale di sociologia popolare 
di Bticharin: * Occorre fissare '• 
che ogni ricerca ha un suo dc-
tcrminuto metodo e costrtiisce 
una determinata scienza e 
che il metodo si e sviluppato 
cd e stato elaborato insleme 
alio sviluppo e alia elabora-
zione di quella determinata 
ricerca e scienza. e forma 
tutt'uno con esse -. 

Proprio il progressiva dif-
fcrenziarsi della sociologia 
come autonoma branch del 
sapere e la possibility di una 
sua fondazione come scienza 
positiva coslituiscono il filo 
conduttore di un agile volu-
metto che gli Editori Riuniti 
hanno pt/bbltcato nella * £n-
ctclopedta tascabile * (Ar-
mand Cuvillier. Introduzione 
alia sociologia. pp. 207. L, 900), 

U libro e diviso in due par
ti: la prima uiene rilevando, 
in particolare a partlre dal 
XVIII secolo. Vemergere dai. 
piii vari cam pi della cultura 
(filosofia del diritto. filosofia 
della storia, economia politi
ca, scienza nollftca. statistlca 
e. ancora. indagine etnografi-
cit. studio delle isfituzioni e 
del folclore) di quegli ele- ' 
menti che concorrono a defi-
nire Vorizzonte della nuova 
scienza. Essa si costituisce co
me tale nei momento in cut, 
rifiutando Vattrazlone delle 
scienze storicamente D«M uici-
ne (la biolopia o la psicolo-
gia. per es.) diviene coscien-
te della * spedficita » del suo 
oggetto. • 

In questo senso da Saint-
Simon (che la concepiva. sul 
modello della fisiologia indi
viduate come una sorta di » fi
siologia sociale •) a Durkheim 
che, tra la fine dell'Ottocento 
e il primo quindicennib del 
'900 si sforza, tra ambiguita 
ed equivoci di altro genere, 
di mostrare che i fenomeni 
soctali fda lui concepitl come 
fatti mentali) sono prodotti 
della struttura sociale, quindi 
speciftci ed autonomi rispetto 
a qualsiasi altro fatto, perche~ 
propri della vita collettiva, 
I'itinerario e tutfaltro che 
semplice e lineare: naturali-
smo, organicismo. le teorie 
dell'anima colleftiua, la psico-
logia dei popoli. la psicosoclo-
logia americana ne sono, per 
cosl dire, le tappe. per non 
dire di altrc esperienze come 
la sociologia ' formalista», 
della quale fu tra i piu insi-
gni rappresentanti in Germa
nia un Georg Simmel. 

La seconda parte enuclea 
invece, in polemica a volte 
serrata con taluni nomi e ten
denze delta cultura soctologi-
ca nell'nltimo mezzo secolo. 
postulati. mctodi. ipotesi del
la sociologia. 

Qur11 d il punto d'upprodo 
di questa ricerca? Qui si col-
loca. vi sembra (c del resto 
Mario Spinclla glustamente lo 
sottolincu nella sua limpida 
introduzione) il risultato piu 
interessante (e il punto teori-
camente piii delicato) della 
ricerca di Cuvillier. -

Una scienza del * sociale », 
egli g'tunge a dire, non pud 
essere fondata fuori del mar-
xismo. Essa. infatti. non oub 
conccpire , naturalisticamente 
o fatalisticamente il suo oa-
gctto. senza perdere di vista 
immediatamentc non solo tut
ta la ricchezza e la comples-
sita dell'oggetto in questione, 
ma soprattutto senza discono-
sccre il carattere specifico del
la dinamica sociale e senza 
pertanto autocondannarsi alia 
cstinzionc come scienza. . 

Ma che cosa caratterizza ra-
dicalmente la dinamica socia
le in quanto tale? Evidente-
mente I'azione dell'uomo, dl 
un uonio che, sempre piii . 
esplicitamente a parttrc dalla 
Tesi su Feuerbach. attraverso 
la Sacra Famiglia e 1'Ideolo-
gia tedesca e tutto calato in 
una situazione storica deter
minata. E' vero dunqup che 
• La storia non fa nulla. E' 
ruorno. I'tiomo reale, I'uomo 
vivente che fa, che possiede, .' ' 
che combntte... essa (la storia 
n.d.r.) non e nulla, non e che 
I'attiuita dell'uomo che perse-. 
gue i suoi finl»: ma e altret-
tanto vero che »gli uomini 
fanno la loro storia: essi non 
la fanno perb arbitrariamen- • 
te in condizioni scelte da lo
ro. ma bensl nelle condizioni, 
direttamente date ed eredita-
te dal passato • . . 

Sulfa base teorica dl questo . 
'determinismo *. (che. natu-
ralmente non ha niente a che 
vedere col determinismo po-
sitivistico) la sociologia re- * 
spinge come falsa Valternati-
va tra natnralismo e idealismo 
e contrappone ad essa una 
ipotesi direttiva fondata sul-
Vazione dell'uomo associato, 
quindi, in ultima analisi. sulla 
individuazione del lavoro co
me atto sociale fondamentale. 

Sii questa stessa base la so
ciologia pub operare il recu-
pero della nozione di legge 
(*un rapporto costante tra • 
elementi che variano*. dice 
Cuvillier) essenziale • al ', suo 
costituirsi in sapere scientifl-
co. nella quale spetti all'azio-
ne dell'uomo il ruolo di 'fun
zione ' d'ell'insieme sociale «. 
per la quale valga anche, na-

• turalmente. il reciproco di 
questo rapporto. 

• Non sarebbe dispiaciuto ve
dere a proposito di tali que-
stioni citato il nome di Lenin 
e dello stesso Gramsci (assai 
piii che'quello di Bucharin, 
che ricorre frequentemente). 
Questo non toglie tuttavia al-
cun motiuo di tnteresse al vo-
lumetto del Cuvillier. Anche 
se taluni problemi (per es. 
quello dei rapporti tra socio
logia e storia) restano aperti, 
esso appare ricco di * indica-
zioni preziose per chiunque 

• voglia conoscere Vambito del
la problematica sociologica *, 
specie ora che spetta alia cul
tura marxista in prima perso
na I'impegno di rimediare. an
che in questo campo, alle ca-
renze storiche della cultura 
italiana (che Spinella mette a 
fuoco nelle pagine introdut-
tivc). 

Franco Ottolenghi 

rivista delle riviste 

Periodic! comunisti 
Non sara il caso di scomo-

dare Gramsci e di ricorrere 
ad una sua citazione per ram-
mentare come la stampa pro-
vinciale, non solo quella quo-
tidiana ma quella periodi
ca. abbia'una grande impor-
tanza in Italia, serva a ren
ders! conto esattamente del
la moltepticita e della ric
chezza dei problemi politici e 
culturali che mteressano que
sta o quella regione questa 
o quella citta e insieme tutto 
il Paese. Se cib e vero in 
lines generate, piii interes
sante diviene verificarlo per 
i periodic: e le riviste del 

fartito a diffusione regionale. 
* qui, attraverso questi quin-

dlcinali o settimanali. che si 
pub misurare l'aderenza del 
partito alle questionl, agli 
interessi. alle aspirazioni del
le masse popolari. e. piu an
cora di questo, la capacita del 
gruppi dirigenti di elabora-
re una iinea politica, nel qua-
dro delle arandi indicazioni 
nazionali comuni. 

Possono servire di prova 
a una valutizione di merito 
tre riostr: perio-lici che rive-
lano. sia per la loro fattura, 
sia per »a sostanza sociale 
ed economica • del - problemi 
sul tappeto. una loro precisa 
fisionomia: - Rinnscifa sarda -. 
diretta dal com pa g no Urn-
berto Cardia, - Pugila *, an-
ch'essa qumdicinale. ma con 
la veste di una rivista clas-
sica, diretta dai compagno Al
fredo Reichlin e - Lo lotta -, 
settimanaie della Federazione 
bolognese diretto dal compa
gno Guido Fanti. Cib che col
pisee in tutti e tre 1 casi (esa-
minando un semestre di que-
ste pubblicazioni) e una im-
postazione politica che, ri-
nunciando ad una parte stes
sa delle csigenze d'. agitazio-
ne. di organizzazione • dl 
propaganda, punta essenzial-
ment* sul dlbattito COB lo 

altre forze politiche. - Ed e 
un dibattito riempito di cose, 
portato sul terreno delle pro-

• spetUve essenziali di svilup
po del Paese. r 

Per fare esempi concretL 
in -PuffHa-. si veda la dt-

- scussione tra Reichlin e Vit-
. tore Fiore. accentrata attorno 

alia caratterizzazione attuale 
della questione meridionale 
e agli strumenti per promuo-

, vere la iinascita del Mezzo-
giorno: gruppi di pressione 
democratica. come sostiene 
Fiore. oppure un movimento 

•, che parta dalla comprensio-
•: ne che il problema del Mez-

r - zogiorno non e un problema 
dl aree depresse ma 0 ri
sultato di uno sviluppo di ti-
po capitalistico deU'economia 

^ nazlonaie. come sostiene Rei
chlin? 

Su - Rtnasctta sarda » aitret-
tanto presente, come filo con
duttore e la polemica nei 
confront! della giunta regio-
nale sul tema del programma 
quinquennale di rinascita se-

': nonche ci pare' ancora piO 
indicativo dell'ispirazione del
la ricerca il fatto che la ri
vista. sollecitata da un inter-

" vento polemico di un genera-
Ie della brigata Sassari, ab-

- bia colto lo spunto di qui 
per indagare. in una anzola* 

- zione storica. tutta lav dimen-
- sione del rapporto fra mon-

do contadino deH'isola e so-
cieta nazionale. neU'arco di 
un mezzo secolo. 

Su • La lotta * il tema che 
. attira 11 : maggiore interesse. 

del lettore e quello della fun
zione esercitata da un mo
vimento popoiare cosl am-
p;o e cosl potente come quel
lo emiliano per riuscire a in-
cidere direttamente sulla 
struttura, rendendo protago
nist! la classe operaia, 1 eon
tadini, 1 piccoli e medi ceti 
imprenditoriali della citta e 
della campagna di una pro-

grammazione democratica. X* 
quanto si constata dagli in -
terventi in • consiglio comu-
nale di Bologna pronunciati 
da Fanti e da Fortunati e dal
le frequenti, vivaci, Inchiesto 
che U giornale conduce sulla 
situazione economica della re
gione. '•"•/ . •-•.-;••.» -

• Ma vl * h anche ' un altro 
aspetto. piii direttamente cul
turale, che colpisee alia let-
tura di • questi periodic!: ed 
e il bisogno di sperimenta-
re le energie intellettuali del- • 
le nuove Ieve di compagni, 
partendo dalle occasioni piu 
varie: l'uscita di un libro. la 
programmazione di un f3m, 
i'ascolto di una • conferenza. 
e cc Questi contributi assu-
mono quasi sempre Taspetto 
di un pronunciamento ideale, 
si riconducono a una scelta 
morale che fa intendere come 
l'adesione al Partito Comuni
sta sia per il giovane prima 
di ogni altra cosa ll frutto 
della esigenza di sperimenta-
re. nella coscienza collettiva 
di un movimento, le proprie 
aspirazioni di liberta e di 
rinnovamento. 

Citeremo per tutti Io scritto 
in via to a » Puglia » - da Do-
menico Di Palo che rievoca 
la vicenda di un gruppo di 
aiovani studenti oppressi dal
le chiusure ideologiche bigot-
te e reazionarie. Per essi per-
sino discutere di cinema di-
veniva sowersivo. E proprio 
cercando un'ecpressione reale 
di rivolta contro il confor-
mismo. questi giovanl hanno 
incontrato la classe operaia e 
:1 partito, con una funzione 
di liberta che sorreggeva la 
loro stessa aspirazione di in
tellettuali e U trasferiva da 
congiurati in uomini che do> 
vano un sisnificato ••positive 
e generale - ai nuovi valori 
per cui si battevano. 

p. t. 
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