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La celebrazione del ventennale della Resistenza all'Universita di Padova 

if" 

Pubblichiamn due signifieativi 
brani, tratti dai diseorsi tcnuti a 
Padova sulla Resistenza univer
sitaria. 

(Dal discorso di U g o Trivel lato. Tri-
buno degli studenti padovani , pronun-
ciato 1*8 febbraio durante la cerimonia 
per il ventennale della Resistenza uni
versitaria svoltosi nell'Aula magna del-
l 'Universita di Padova, presente il Capo 
dello Stato) 

... II « no > di Marches'!, di Meneghett i , 
di Trentin, di Curicl, dei piu che cento 
.studenti caduti . il no della c voce seco-
larc di questa gloriosa Univers i ta* era 
totale rifiuto della barbarie nazifasclsta. 
delPoscurantismo e del servi l i smo ctiltu-
rale, e fervido impegno per la liberta e 
la dignita deH'uomo Ma era anche sin-
cera fede ed appassionato appello per una 
rigenerata societa italiana. 

Lo spirito di «sa lvaz ione > che animo 
la Resistenza padovana. alia nega / ione 
del lo stato autor i tano aggiungeva i! su-
peramento prospettico della soluzione me-
ramente legahstica dei rapporti sociali. 
Tutta l'opera del Marchesi. maestro e cit-
tadino. Kimpegno culturale e politico dei 
nuclei di resistenza universitaria, testi-
moniano chiaramente la consapevolez /a 
di un'azione condotta per prospett ive nuo-
v e e piu autent icamente democratiche. 
Cosi, da un Iato. si sottolinea la d imen-
s ione sociale della cultura e la precisa 
funzione e responsabilita deH'Universita 
— quale specifica struttura — nei con-
fronti di tutta la Comunita statuale. 

E, d'altro lato. l'appello di Marchesi 
alia g ioventu studiosa individua nelle for-
ze popolari la nuova linfa che sapra co-
struire una Italia nuova. fondata su va-
lori s toricamentc individuati ed autenti
camente democralici che garantiscano il 
p icno sv i luppo della persona e I'espres-
s ione e l'apporto o n g i n a l e di tutte le for-
ze sociali prescnli nel Paese... 

Appaiono quindi evident! i legami tdea-
li e storici della Rappresentanza studen-
tesca con la lotta resistenziale della gio
ventu universitaria L'cspenenza deg!: 
Organismi Rappresentativi . nati in quel 
clima, questo appunto significa e rappre-
senta: la maturazione democratica degli 
studenti . la presa di coscienza del le gio-
vani generazinni di loro precise respon
sabilita nella realizzazione di una societa 
« c i v i l e ». la forma in eui trovano piena 
cspressione ideale e politica le orinmali 
istanze di r innovamento e di svi luppo de-
mocratico di cui gli universitari itahani 
sono portatori ' , . -,'' 

E risulta anche chiara la perenne le-
zione della Resistenza universitaria I .a 
necessita, cioe. di v ivere — in muta te cir-
costanze storiche e con d iverse forme di 
impegno — lo stesso spirito, gli stessi fon-
dament i . gli stessf v a l o n *' . y 

Per noi studenti significa continua sco-
perta e venf ica di una tens ione mprale. 
costante e costruttivo impegno per una 
ristrutturazione democratica delTistitutu 
un ivers i tano . per una scuola reale >tru-
mento di democrazia nel Paese E anche 
oggi. come vent'anni orsono, gli studenti 
che per questi obbiettivi si battono. tro
vano l inee ideali di col legamento con le 
forze sociali vitali del Paese che , in di-
versi contesti . svi luppano la stessa bat-
taglia per un profondo rinnovamento ci
vi le della societa italiana. 

(Dal discorso pronunciato dal prof En
rico Opocher, O r d i n a n o di Filosofia del 
Diritto e Direltore dell'Istituto di Stor:a 

, del la Resistenza nel le Tre Venezie , nel 
corso della manifestazione celebrativa per 

• II 

il ventennale della Resistenza Universi
taria). 

La < grande pena > e la « grande spe-
ranza» del popolo italiano si consacra-
vano cosi, attraverso le parole di Mar
chesi . nel nostro studio, trovavano, incar-
nandosi nella stessa tradizione civi le di 
questa Universi ta , il loro valore univer
sale. E da questo m o m e n t o la storia del-
l 'Universita di Padova si confonde con 
la storia della Resistenza veneta, della 
Resistenza italiana, della Resistenza eu
ro pea. 

A questa missione, cosi apertamente 
dichiarata ed assunta nel corso della me-
morabi le inaugurazione del 722 : anno ac-
cademico, 1'Universita di Padova non 
giungeva tuttavia impreparata. Cio che 
poteva. infatti , sembrare ad un estraneo 
un' improvvisazione, anche se natural-
mente congeniale alia tradizione di uno 
Studio c o m e il nostro. era in realta la 
logica. so lenne, pubblica consacrazione 
di un impegno gia concretamente assun-
to dal pensoso ardimento di non pochi 
maestri e discepoli e svolto con crescente 
concordia, via via che l'aggravarsi della 
s i tuazione rendeva piu chiaro ed urgente 
il comune dovere. 

Ed io non saprei veramente offrire la 
mia testimonianza su questa fondameu-
tale fase della preparazione alia Resisten
za nello Studio patavino. senza ricordare 
la figura del fraterno amico che p'u di 
ogni altro seppe esprimerla e svolgerla 
fino alle es treme conseguenze: Eugenio 
Curiel... fu. dico. Eugenio Curiel ad apn-
re per la prima volta ai giovani del no
stro Ateneo la possibility di concorrere 
ser iamente e pubbl icamente alia discus-
s ione dei problemi morali . politici e sf>-
ciah che l ' a w e n i r e sempre piu imnvneri-
te imponeva e che, proprio in rag;one 
della loro estrema serieta. s fuggivano 
alia censura ed alia rettorica ufficiali. 

Fu allora che 1'impegno civi le del le 
elites universitarie patavine assunse un 
piu vasto e piu profondo respiro. nella 
consapevolezza caratteristica della gio
ventu intel lettuale di quel periodo. della 
impossibility di perseguire una antisto-
rica «res taura7ione» degli schemi ideo-
losici e del le impostazioni cultural! del 
prefascismo. come se tanti anni di dura 
e-=perienza fossero tra^corsi invano. c>me 
se non fosse stato n e c e s s a n o aprire in 
primo luogo un dialogo con le forze piu 
v ive della cultura europea ed assecon-
darne gli ormai evidenti sviluppi *'• ' 

E mentre Concetto Marchesi sol levava, 
. in un suo scritto orientat ivo largamentc 

y diffuse e discus«o. il problema ancor i at-
tuale dei rapporti tra marxism© e cultura 

,. umanistica dell 'occidente, perveniva a 
\ Padova l'appello del cosidetto « hb«ral-

social ismo > elaborato da Guido Cdlocero 
.Ques to appel lo che. nchiamandosi in so-

•• stanza alle premesse ideologiche del mo-
v imento < Giustizia e Liberta >. aveva 
avuto un notevole succe^so a Torino e a 
Firenze tra gli intelletluali il cui proares-
s i smo intendeva differenziarsi nettamen^ 
te dalle prospett ive marxist iche. trovo 
presso il nostro Studio una notevole eco 
soprattutto tra i giovani dell'Istituto di 
Filosofia del diritto. la cui direzione era 

. stata proprio allora assunta da Norberto 
• Bobbio. e deH'Islituto di Farmacolngia 

dove il nostro Eeidio Meneghett i vi eser-
citava con singolare prestigio un magi-
stero il cui afflato umano e civi le era p a n 
aU'allissima dignita scientifica Inlnrno 3 
questi due maestri venne cos! a polaris-
zarsi gran parte del mov imento studen-
tesco ed e da questo fecondo incontro che 
la Resistenza veneta trasse. dopo l'8 set-
tembre. gran parte dei suoi quadri poli
tic! e militari e. nella persona di Egidio 
Meneghett i , la sua piu autorevole e si-
cura guida. 

I. ' II socialismo utopista in Inghilterra 
' ' ' • • • ' .'••'••\-,i- •' . ' -•.•, ' • ' • •• ; • ': 

vita e le idee 
1 * * . » 

Robert Owen 
II marxismo non ha ancora preso il posto dello « owenismo » come profonda ispi-
razione della sinistra britannica — Un volume di scritti scelti uscito a Londra 

i II socialismo inglese 
sarsc con Robert Owen > 
dice Engels nel sno classico 
.studio della classc opemin 
inglese. La condi/.ione del
la classe operaia in Inghil
terra (18-U). Aveva ragio-
ne. Robert Owen (1771-
IK5R) lu il pin iviportante 
pumiere del wcmlismo in 
Inghilterra, poiehe pin di 
oyni altro introdnsse I'idea 
di nna forma di socialismo 
nella classe operaia die si 
veniva creando nella rivo-
luzione industrials K per 
noi oggi il significato di 
Owen non e solo di nutnrn 
storiea. In un certo senso 
lo spirito e il caratterc di-
stint wo di Oiven sono an
cora nel socialismo inglese. ; 
c-/»(- e ancora un fenomeno 
tipicamente indigeno e in-
sulare, i dirigenti del Par-' 
tito ' laburistu e anche — 
fdiime.' — dellala sinistra 
del partito laburista, .sono 
ancora seguaci di Owen 

Robert Owen naeque e 
crebbe in una delle piu ar-
retrate regioni di Gran 

I Bretagna, in una piccoln 
'.citta del Guiles centrale. 
Era Hglio del locale posti-
110. Disgraziatamente cono-
sciamo poco della sua in-
funziu, tranne che fu in- -
tellettualmente precoce e 
un grande divoratore di li- * 
bri. e che probabilmente fu 
Uifluenzato dal Metodismo 
(quella forma emotiva c 
idealistica di protestantesi-
mo che si diffuse con la 
rivoluzione industriale). 
' Owen abbandonb per 

' sempre la casa natia all'eta 
di died anni. e si reed a 
Londra per lavorarvi come 
commesso in un ncgozio. 
Poi nel 1785 da Londra 
passo a Manchester dove 
svolse un simile lavoro e 
qui — a soli 14 anni — co-
mincio la sua carriera. 

Manchester era il ccntro 
della gigantesca rivoluzio
ne industriale die comin-
ciana a trasformare I'ln-
ghilterra. Era il piu gran
de centra dell'industria che 
fu, in un certo senso. il 
motore di questa trasfor-
mazione: Vindustria del co-~ 
tone. La filatura e tessitura ' 
meccanica del cotonc svnl-± 
sera nella rii-oluzione in
dustriale un ruolo in qual-
che modo simile a quello 
dell'industria automobili-
stica nel capitalismo con-' 
temporaneo, p costituirono 

il principale campo degli 
J- tnt7i»sttnieuti finanziari. La 
:•• importazione di cotonc 

greygio (soprattutto a Man
chester e nella regione cir-
costante) si era aggirata 
sin set milioni di libbrc 
nel 1780; nel 1810 sarebbe 
salita a 123 milioni di lib
brc. II voUme greggio af-
jlu'wa a Manchester dal-
l'America, e i prodotti tes-
sili a basso prezzo ne de-
fluwano, e si spnndevuno 
sui mercati del mondo in-
tero, rovinando le Industrie 
meno avanzate di mezzo 
mondo e prepurundo la 
strada per I'universale do-
minio del capitalismo bn-
tannico tiell'epoea vitto-
riana. 

In questo periodo im
mense fortune furono ac
cumulate con incredibile 
rupidttu dullu classe de
gli imprenditori borghest. 
Owen ben presto abban-
do/10 il suo posto di com-
inesso, e — con cento ster-
line prestate da un ami
co — si fece imprenditore 
La somma lu investita in 
una fabbrica di telai mec-
canici. In seguito decise di 
utilizzure egli stesso alcune 
di qtieste macchine invecc 

1 di venderlc ad altri indu
strial!, e in breve riusci a 
realizzare un profitto di 
oltrc 300 sterline Vanno. 
Vende la sua azienda poco 
piu tardi. e assunse Vinca-
rico di direttore generale ' 
di una grande fabbrica tes-
sile con 500 operai; aveva 
allora 20 anni, Ben presto 
accumulo tin capitale suf-
ficiente per diventare socio 
c direttore di un'altra nuo
va azienda tessile in Sco-
zia. 

L'esperimento 
di New Lanark 

Fino a questo punto la 
carriera di Owen a p pa re 
tnteramente tipica dei suoi 
tempi e della • classe alia 
quale egli appartennc. Ma 
dal giorno in cui egli as
sunse la gestione delVazien-
da di New Lanark, nel 
1800, interviene un profon
do mutamento. Robert 
Owen, il fortunato impren
ditore capitalista. lascia il 
posto a Robert Owen il so-
gnatore, il riformista, il so-
eialista utopista. 

Noi non comprendiamo 

schede 

Un intervento di Pieri 
sulla <DifesadiRoma> 

E' da segnalare la raecolta 
di fatti e l'argomentazione 
che lo storico Piero Pieri ha 
rccentemenie porJnto sul tap-
peto di una disputa che non 
ha soltanto valore retrospei-
tivo ma tnvestc problem: at-
tuali sotto l'aspetio sia poli
tico che mil.Tare: !a d:5p;ila 
eulle responsabilita d: come 
fu rta'.izzato Tarmistiz'.o dol-
1*8 scttembre 1343 e di come 
fu perduia l'occasione per 
1'ltaha di affreUare la libe-
raz:one del proprio lerritono 
dai tedosch; e dai fascisti. Uf-
ficialmente le cose slanno an
cora nei seguenli termini a 
un solo uomo e stato ele-
vato l'addebito di non averc 
messo in opera lutto c:6 che 
era nece&sario perche la cit
ta di Roma fosse d;fe*a. 

Quesi'uomo e il generale 
Giacomo Carboni. H quale 
benche aasolto da ogni co'pi 
In sede di siust:z;a mihlarc. 
e stato jnvece peraeguitato o'.-
tre ogni linv.te in sede po
litics e amministrativa. Lo 
storico P:ero P.erl — il cui 
serv.zio in due puntate e sta
to intitolato dal - Giorno-
(23. 24 gennaio) - Un parere 
autorevole sulle pubbliraziom 
attorno all"8 settembre- — 
prende nettamente posizione 
contro Tassurdita e la calun-
niosita della test del - capro 
cspiatono - sulle cui spalle 
e etato fin troppo facile ten-
tare di rlversare ORni colpa 
solleva il problema della re-

^sponsabilita citorica e polit-.ca 
della classe dirixente nel suo 
complesso. e accusa diretta-
mente di falso tutti quei testi 
che sono (mora serviti di ap-
poggio alle tesi ufficiali sul
la catastrofe dell'8 settembre. 

Ma ci6 che piu colplsce nel

lo studio di Piero Pieri non 
e tanto la ricostruzione e ia 
interpretazione in chiave net-
tamente rovesciata di quelle 
che sarebbero state le lacune 
- militari - del generale Gia-
como Carboni. quanto 1'indi-
caz-one 4e\ valore politico. 
patnotl:co - antifascUta. del 
comportamento di questo al
to ufl;cia"e 

Xe consegue almeno :1 dub-
bio che la persecuz-.onc alia 
qualp e iuttora iottoposto 1! 
Generalo Giacomo Carbon: 
esuh dal Iimitato campo del
le querele tra membri dello 
Stato Maggiore e investa il 
campo politico fino al punto 
da porre un mterrogativo gra
ve sui motivi che hanno f;-
nora indotto i govern: suc-
cedutLsi in questo ventennio 
a non riesam.nare Tmtcra 
que^t.one 

Rix*a!utare seconcio g.usti-
z'.i l'opera mil-.tare o pol.t:ca 
del Generale Giacomo Car
boni vorrebbe d:re per l'Eser-
cito Ital.ano non ripctere :1 
danno che fu mferto alia sua 
educazone ideale quando do
po il I860 tutto il patnmonio 
democratico e unitano ac-
cumulatosi con la formaz:one 
ie l nuovo quadro garibald:-
no fu dcliberatamente l:qui-
iato al chiaro eeopo d: ren-
lere sempre p:Ci grave la se-
parazione tra eserc.to e po
polo Si tratta di un tema 
politico sul quale e forse im-
possibilc nchiamare l'atten-
zione dell'attuale Mimstro 
della Difesa ma al quale non 
dovrebbero essere insensibil-

i ministrl antifaacisti che sic-
dono nel governo di centre-
sinistra. 

a. t. 

Slums » londinesi del primo 'BOO 

uncord intenimeiitc le uri-
gini dello struordinurio so
on o di Owen, e per questa 
ragione. la nostra ignoranza 
dei primi ,anni della sua 
vita e da' lamentare. Co-
munque e un fatto che egli 
non mostro la minima tn-
tenzione di amministrure la 
sua nuova proprietii di 
New Lanark — tino del le 
maggiori aziende tessili di 
Graji Bretagna, con piii di 
mille operai — come gli 
altri industriali. Egli si pro
pose invece di riformare 
Vazienda radicalmentc a 
beneficio dei suoi operai. 
eliminando il lavoro infan
tile e provvedendo alle 
scuole per i .raguzzi. mt-
yltornndo in generale le 
condizioni di lavoro e pro-
enrando case decenti ai lu-
voratori, e devolvendo al 
loro benesserc una parte 
considercrolc dei profittt. 
II piu significativo esem-
pio di questa politica si ma
nifesto nel 1806 durante la 
crisi commerciale di quel-
Vanno. Owen chinse la fab
brica ma non licenzio un 
solo operaio durante Var-
resto della produzione, c 
continuo a pagare per in
tern i salari. 

• Nel quadro dell'odierno 
neocapitalismo le forme di 
paternalismo sono diffuse. 
Nell'Inghilterra industriale 
dei tempi di Owen esse 
erano assolutamente igno-
te. New Lanark divenne 
ben presto di fama mon-
diale. Lo Zar Nicola e i 
prlncipi Giovanni e Massi-
miliano d'Austria furono 
solo i pin altolocati dei vi-
sitatori che venivano a ve-
dere la fabbrica. e riparti-
vano compiaciuti ed cntu-
siasti. L'entusiasmo era 
tanto pin grande per il fat
to che, ad onta della sua 
politica di bonario pater
nalismo, Oivcn continuava 
a trarre considerevoli pro-
fitti. non molto elevati for
se in un'epoca di feroce su-
persfruttamento, ma suffi-
cienti pet fare di lui un 
uomo ricco. 

Paternalista 
illuminato 

Gli ideoli ni quail Oircn 
si nferiva come ragione 
della sua politico non era-
no meno nuovi. I princi
pal! erano estremamente 
semplici. Sembra che Owen 
gia vi si attenesse qunndo 
ando in Scozta, e continuo 
a restar loro fedele per 
il resto della sun vita. 
Eglt credeva, semplicemen-
te, che « il carattere del-
I'uomo e fatlo per lui e 
non da lui »; cioc il carat
tere e formato interamente 
dall'ambiente. e non vice-
vcrsa. In secondo luogo egli 
pensava che modificare 
I'ambiente socwle in mo
do atto a produrre uomim 
mighori fosse un processo 
semplice, ragionevole, al 
quale nessuno potesse n -
fiutarsi se solo gli fosse 
stato spiegato adegunta-
menle, II pensiero borghe-
se ortodosso del suo tem
po sosteneva, naluralmen-
te. che il nuovo ambtente 
sociale connesso con la ri
voluzione industriale era 
un prodotto della natura 
umana: che la borghesia 
era la classe dirigente, e 
raccoglieva profitti, perche 
era piu abile c intelligentc, 

mentre 1 poveri erano 
sehiavi perche pigri, igno
rant i e inclini all'ubriuchez-
za. Owen sosteneva invece 
che le masse erano pigre 
e ignoranti e inclini alia 
ubriachezza perche povere. 
Percio era necessario mi-
gliorare le loro condizioni 
di vita. 

Owen fu e rimase per 
tutta la vita un paternali
sta. Egli credeva cioe che 
persone illuminate come 
lui stesso (e oleuni altri 
membri della clusse diri
gente) dovessero guidare 
le masse al benessere. Egli 
aborriva da ogni accenno 
alia lotta di classe, ed era 
certo che la classe dirigen
te nel suo assieme potesse 
esscre pcrsuasa della virtu 
c della possibility dei suoi 
progetti, Percio, per quan
to conccrnc i suoi metodi 
e le sue concczioni politi-
che, Owen rimase un niero 
utopista. Ma il contenuto 
di questa Utopia fu impor-
tante per Vevoluzione della 
classe operaia in Inghilter
ra. e per il futuro del so

cialismo inglese. L'utopia di 
Owen infatti era conccpita 
come una societa senza 
classi, formata di comuni
ta dotatc di autogoverno 
sulVesempio di New La
nark, in cui la proprieta 
privata degli effettivi mez-
zi di produzione doveva 
essere abolita. 

II carattere progressiva 
di questa visione e raffor-
zato dal fatto che esso ac-
cettara la rivoluzionp in
dustriale c il regno delle 
macchine. Nel dolorosa 
periodo di formazione del 
praletariata industriale. in
fatti. sono enmun't le ato
pic nostalaichc di uno sta-
sto di felirita campestre, 
e alcune di qucstc furono 
influcnti in Inghilterra nel 
periodo del Cartismo (1832-
1850). mentre la dottrina 
di Owen fu esente da que
sto difetto. 

Il resto dello vita dt • 
Owen fu dedicato al ten-
tativo di attuare questa 
risionc. Egli pensava che 
sr un certo numero di co
munita atte a servire co
me modelln potevano es
sere organizzate, le Idee 
sactaliste si sarebbero ra-
pidamente diffuse, e ben 
presto la terra sarehbe sta
ta popolata da simiti co
munita socialiste Egli cer-
cd di orgnnizzare vnrie co
munita, particolarmente a 
Harmony, nello stato ame-
ricano dell'lndiana (1825-
1827). Tutte fallirono. 

In ogni caso, Owen non 
fu per niente scoraggiato 
da questi nsultali. La sua 
mgenua fede nel suo sognu 
era indistruttibile, E lo 
aspetlo piu importante del
la sua vita dev'essere n -
cercato nella relazione frit 
questi schemi utopistici e 
il grande movimento della 
classe operaia, che lenta-
mente sorgeva nello stesso 
tempo. 

Questa storia e ben nar-
rata da A.L. Morton, nella ' 
Introduzione al suo nuovo 
hbro La vita e le idee di 
Robert O w e n (Lawrence 
and Wishari. London 19621. 
E" un breve volume • di 
scritti scelti di Owen, JMT-
ticolarmente dalla sua ope
ra piu importante e famo-
sa: Una nuova idea della 
societa; saggi sul principio 
del la formazione del ca

rattere de iruumo, uppar.so 
nel 1813. 

Nel corso della vita di 
Owen e contemporaneu-
mente con il suo grande 
disegno utopistico. si ven
ne formandu il movimento 
cooperativo, • e, anche piu 
importante, il movimento 
sindacalc. Robert Owen as-
solse una parte di rilievo 
in entrambi. Certo, ci fu 
in lui un fraintendimento: 
egli considero questi ino-
vimenti come strumenti. 
come semplici primi pussi 
verso I'attuazione delle sue 
idee, mentre invece essi di-
ventarono realta permu-
ncnti. del tutto indinenden-
ti da lui. Piu ancora, essi 
diventarono realta di clas
se. e strumenti di lotta con 
tro le classi dominanti. in
vece die strumenti dei so-
gm di Oircn. A questo 
punto egli si scparo da lo
ro, inevitabilmente. In tal 
modo manifesto la sua ori-
gme di classe e la natura 
essenzialmente utopistica 
dei suoi ideali: egli era co-
stituzionnlmente incapace 
di comprendere che la so
cieta socialista poteva ex-
sere attuata solo per mezzo 
della lotta di classe. e non 
dcplorando questa lotta. 

II matrimonio 
e la famiglia 
II ritratto di quest'uomu 

notevole non sarebbe com-
pleto, se non ricordasse le 
sue idee sulla religione r 
il malrimonto. Che la clas
se dirigente disapprovassc 
le sue idee piii « estreme > 
era evtdentemenlc mevita-
bilc. Ma tale atteggiamento 
fu notevolmentc aggravato 
dalla feroce ostilita di 
Owen verso le istttuzwni 
chiave delta classe dirigen
te: la chiesa e il malri
monto. 

« II matrimonio > diceva 
Owen « e una satanica in-
venzione dei preti per man-
tenerc il genere umano 
nelle loro superstizioni 
schiavistiche, e renderlo 
obbediente a ogni effetto >. 
La famiglia borghese — 
eali continuava — c < ...tin 
couo di cgoismo c ipocri-
sia >. Owen tuttavia non 
era un ateo, ma un teista 
(come Tom Paine). Quan
to al matrimonio. egli era 
fcrorevole alle unioni li-
beramente contratte c sciol-
te, e all'educazione collet-
tiva dei bimbi. Senza dub-
bio, Vinfelidta del suo 
stesso matrimonio contri-
bui alia formazione di tali 
idee (che solto molti aspel-
ti anticipano la critica del
la famiglia. che si ntrovera 
m Marx ed Engels). 

Sfortunatamente, A. L. 
Morton non dedica suffi-
cicnte attenzione a un al
tro fatto, non meno impor
tante per il giusto apprez-
zamento del stgnificato del 
pensiero dt Oicen. Cioe al 
fatto che, in un certo sen
so, dopo piu di cent'anni 
il movimento operaio in
glese reca ancora un'im-
pronta «otrenis ta ». Esso 
ancora non e del tutto co-
sciente della realta di clas
se, ancora utopistico nella 
prospettwa, ancora lauda
to sull'aspirazione morale 
verso uno stato ideale, piut-
tosto che su un'esatta con-
cezione della storia reale. 

Tom Nairn 

a 

rivista 
delle riviste 

I «capi 
naturali» 
La discusslone, di cui ab-

biamo gia dato conto in que
sta rubrica, intreccuitasi tra 
Gino Bianco e Giorgio Galli 
sul tenia della . rivoluzione 
niancuta » nel primo dopo-
guerra, riceve nuovo oilmen-
to nel numero ili gennaio di 
• Tempo presente .. Giorgio 
Galli, riprendeiulo il discor
so. e riferendosi altresi alle 
nostie ossei va/iom, tornn a 
npioporie una « lettuia so
ciologies . di questo come di 
altri giandi tend della sto-
uograiin contemporanea. Si 
tiatterebbe. sulla scorta dei 
doeumeiiti del tempo, di in-
d.tg.ue pin a fondo il rap-
pmto tra la classe. in quant" 
t.ile. e Je stiutture istituzio-
nali. t o m e il .sinducnto e il 
paitito; in altri termini, di 
.-..ipeie quanti opeiai e dove 
I1.111110 effettivainente partcci-
pato ai nioti rivolu/ionnri e se 
le loro oiganiz/nzioiii hanno 
creato una dialettica capace 
di poitare a lealizzazione la 
eaiieu della classe. o piut-
tosto non hanno ridotto il 
grado di tensione esistente, 
non hanno fienato lo sbocco 
d'azJone. 

Se noi ci atteniamo al pe
riodo del biennio rosso In 
Italia, tappinmo come i do
cuments pur ancora lacuno-
si. che si sono potuti racco-
gliere. invitano si a una mag-
Kioie penetra/ione liell'ana-
lisi del movimento spontfl-
neo delle masse, a una va-
luta/ione piu esatta delle di
verse component! che « I ca
pi naturali » di queste mas
se costituirono in questo o 
quel ccntro operaio, ma non 
sovveitono certo un criterlo 
di interpretazione che pone 
in primo piano il valore e 
le responsabilita del partito 
e del sindacato 

Fu proprio Gramscl. in 
una nota dal carcerc. a rl-
cordare come fosse stata la 
carica spontanea degli ope
rai e dei contaclini a deter-
minare, nei due o tre mo-
menti cruciali del biennio 
rosso, rinsorgere di quella 
« grande paura » della bor
ghesia che si indiriz7o in 
una reazlone sempre piu de-
cisa e che il movimento ope
raio organizzato non seppe 
fronteggiare come era ne
cessario. Ma. fare constata-
zioni di questo genere. {» 
cosa ben diversa dall'ipotlz-
znre una funzione • obbliga-
toria » di remora dei grup-
pi dirigenti Basti fare due 
o tre casi indicativi. 

II caso dei gruppi libertari 
ed anarchici. ad esempio. Es
si. ncll' occupazione delle 
fabbriche. sostennero sem
pre la linea piu intransi-
gente. cercarono di porta re 
al mass imo di tensione la 
lotta. ma si trovarono, nella 
settimana decisiva, a pren-
dere atto della impossibility 
di uno sbocco rivoluzionario 
senza che il Partito sociali
sta e le sue organizzazioni 
se ne assumesscro la dire
zione e la responsabilita. II 
gruppo ordinovista di Tori
no — altro esempio proban-
te — non si limito affatto. 
come sembrano ritenere 
Bianco e Galli, a dare con
sign di prudenza a qucgll 
operai della Fiat che erano 
decisi a una • sortita ». Es
so era per l'estensione poli
tica della lotta ma pose al 
centro dirigente. politico c 
sindacalc, riunito a Milano. 
la questione pregiudiziale 
del coordinamento della for-
za d'urto. 

Mancando questo coordina
mento. ogni « sortita » era 
destinata aHMnsucccsso. nel 
settembre 1920. come gia 
era accaduto nell'apnlc a 
Torino. II terzo caso pud es
sere considerato quello del
la parte avuta dai dirigenti 
della Fcdcrtcrra. quelli emi-
liani in paititvilare. Fu di II 
che si comprese come la sal-
datura tra movimento ope
raio e contadino era ancora 
mancante e che venne l'invi-
to piii pressante ai dirigenti 
confederal! di chiudere 1'agi-
tazione senza estenderla sul 
piano politico. 

Gli esempi addottl. anche 
in una annotazione schemati-
ca. ricondticonn dunque il di
scorso della ricerca storio-
grafica al suo quesilo essen-
ziale. K' possibile un sbocco 
rivoluzionario quando non 
venga coordinata. ne! suo 
momento piu alto, quello po
litico. la pressione dirompen-
te delle masse? La storia del 
biennio rosso indica che non 
c stato possibile. Ci6 che 
semmai va ulteriormente ap-
profondito e un altro clemen-
to. Le organizzazioni di clas
se. il loro orientamento ge
nerale. la loro maturita Ideo-
logica e politica. possono es
sere isolate e vipte a parte. 
dallo « stato . delle masse 
che esse hanno pur sempre 
influenzato o condizionato In 
modo detcrminante? Pare 
di no. 

Verificare questo dato di 
fatto vorrA noro dire anche 
esaminare tutto il processo di 
creazione. di consolidamento, 
mtfr-rj rtrrh" H' fo<;<ili7Zazio-
ne di una organizzazlone di 
c lasse alia luce degli stes-
si dislivelli. delle stesse tra-
dizioni discordanti. della stes
sa disparity di carica com-
battiva che viveva.no nel se-
no delle masse operaie e 
contadine. I loro « capi na
turali » ne riflcttevano dun
que i limiti non meno. sem
mai piu direttamente anco
ra. dei quadri dirigenti. Ma 
sui secondi ri<«ale pur sempre 
la responsabilita preminentc. 

P. I. 
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