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Su « II Messagge-
ro » di giovedi 8 
marzo 1944 e sul 
« Giornale d ' Ita
lia » del 10 marzo 
1944, iI comando 
tedesco di Roma 
annunzia I'avve-
nuta fucilazione di 
Guido Rattoppato-
re, Antonio Bussi, 
Giorgio Lab6, Vin-
cenzo Gentile, Au-
gusto Pasini, Con
cetto Fioravanti, 
A n t o n i o Nardi, 
M a r i o N e g e l l i , 
Francesco Liportiti 
e Paul Lauffer. 

In - una trattoria r di via del 
Vantaggio entro un compagno, 
sedette silenziosamente al mio 
tavolo, e mi mostro sul Messag-
gero una notizia: «La fucilazio
ne di nove comunisti». 

Quegli elenchi sinistri si scor-
revano sempre col cuore in gola. 
Tra i compagni arrestati in quel 
momento c'erano alcuni con i 
quali ero piu fortemente legato. 
Si sperava ardentemente che 
uno di quei nomi non ci fosse. 
Ma quel nome c'era, uno dei piu 
cari per me: Giorgio Labo, c'era 
scritto, «senza fissa dimora». 

A ricordare, dopo vent'anni, 
quel giorno, mi sembra di ripro-
vare la stessa agghiacciante sen-
sazione. Ecco, era awenu ta una 
delle cose che avevamo messo 
nel conto; e si provava un senso 
di sgomento definitivo, come un 
chiudersi del respiro, della men-
te, un arresto di tutto il nostro 
essere, una sospensione dove 
non c'era posto neppure per il 
dolore. Mi balzo agli occhi la 
figura di Giorgio, avvolto in un 
impermeabile sporco, come lo 
avevo visto alcune settimane 
prima. 

Giorgio non era solo un com
pagno nella lotta armata contro 
nazisti e fascisti, era un vec-

chio amico. Apparteneva a quel 
gruppo di giovani che erano 
scesi in lotta contro il fascismo, 
al liceo, all'universita. E la sua 
lotta era non solo cospirazione 
attiva, ma azione culturale, pro-
posta (e preparazione) di una 
cultura nuova, legata alia co-
scienza rivoluzionaria. 

Le migliori giovani forze del-
la cultura italiana, in un ecce-
zionale fervore di opere, in un 
fitto dibattito di idee, adoperan-
do ogni possibility, sugli stessi 
fogli universitari, nei «guf», e 
in quel « punto d'incontro > che 
si chiamo «Corrente», diedero 
segno della loro vitalita e della 
loro autonomia intellettuale. 

Oggi qualcuno si e compiaciu-
to di dire che si era trattato di 
una «timida opposizione ». For-
se perche 1'impegno culturale e 
civile non si traduceva in spet-
tacolo futuristico,' in esteriori 
lacerazioni di materiali, ma solo 
in una riflessione sulle cose e i 
fatti del mondo con cui non si 
voleva perdere contatto, neppu
re per un istante. < • • 

Giorgio Labo, cosi come Cu-
riel, Ciro Agostoni, Mattei eb-
bero tutti a che fare con quella 
«timida opposizione». Avevo 
conosciuto Giorgio con Trecca-
ni, a « Corrente », e lo avevo ri-

visto a Genova. Dopo 1'8 settem-
bre '43 verine a trovarmi a 
Roma. Attraverso Antonello 
Trombadori lo misi in contatto 
col partito ed entro in un GAP 
con mansioni di artificiere. 

Ci vedevamo di rado. Lo in-
contrai una sera con Jesi e Usi-
glio. Io ero in procinto di andare 
in Abruzzo. Gli chiesi di venire 
con me. Sorrise e mi disse che 
aveva da fare a Roma. A Roma 
v'era piu rischio, e Giorgio lo 
sapeva. 

Fu 1'ultima volta che lo vidi. 
Quando dopo la notizia del sup-
plizio di Giorgio venne giii da 
Genova il padre, il caro amico 
e maestro architetto Labo, io 
ero ancora una volta ripartito. 
Argan e Mafai erano con lui e 
fecero in tempo a vedere la spo-
glia di Giorgio. Mafai traccio un 
commosso disegno del suo volto 
disfatto. 

A me e rimasta l'immagine di 
un ragazzo infagottato in un 
impermeabile sporco con le ta-
sche gonfie di roba, e di un suo 
lieve sorriso. 

Quando cerco di immaginare 
come e un eroe, rivedo Giorgio 
cosi come lo vidi quell'ultima 
volta. 

Renato Guttuso 

;"*"^ deHe riviste 

I PROBLEMI DEL SOCIALISMO 
La rivista diretta da Lelio 

B«5SO Problcmi del sociali-
Usmd ha ded.cato H suo nu-
mero 7-8 ai - paesi comuni
s t i - . Diversi sono i punti di 
vista nei v a n articoli ospi-
tati. sia attomo alio stesso 
problems, sia neU'aflrontare 
temi diflerenti. L'ins:eme pe-
ro, pur non presentando un 
carattere di omogeneita. ri--
sulta assai apprezzabile per 
l*impegno dei collaboratori. 
per la ricca documentazione 
che viene presentata sulla s i ; 
tuazione economico-sociale df 
questo o quel paese sociali-
sta e sui dibattiti piO rilevanti 
del movimento comunista e 
operaio intemazionali. 

Tra tutti si distingue il sag-
gio iniziale del direttore del-. 
la rivista che cosMtuisce. in 
un ceTto senso. il punto e la 
sintesl dei • numerosi studi 
precedent: dedicati dallo stes-
so autore al tema. Lelio Bas
so parte ancbe qui dalla con-
trovers! a coi compagni cine-
s i (di cui sottolinea gli aspet-
« mttmaL piuttosto che quelU 

ideologici) per afTrontare tut-
to rinsieme della questione 
dcll"unita del movimento co
munista internazionale, dello 
sviluppo della rivoluzionc so-
cialista nel mondo. del rap-
porto tra lotta per la pace e 
lotta antomperialista. 

Dal quadro critco. organfco 
e ricco di nducia nella forza 
dello schieramento operaio. 
emergono alcuni punti parti-

' colarmeote significativi, v i -
gorosi nella riafTermazione di 
un crlterio marxista d'inter-
pretazione: il fatto che fl f ron-
te piu avanzato della lotta 
socialists resta quello della 
-gara tra i due sistemi e^o-
nomici e sociali che oggi do-

• minano il mondo •: la vali
dity della poKtica di rinrio-
vamento di Krusicov. con la 
sottolineatura dell'esigenza di 
un piu intenso e armonico 
processo di svlluppo democra-
tico della societa sovietlca; 
una distinzione necessarla nel-

' l'esame della situazione dei 
- paesi di nuova indipenden-

• za - con una docuroentata po-

lemica verso quelle porfzionl 
semplicistiche che aliermano 
che «cssi costtuiscono a ner-
bo della nvoluzione socialista 
mondiale ». 

Sulla questione delle - test 
cines: - la rivista ospita altri 
contribute Enrica Collotti R -
schel. con moita passione. non 
sempre convincente (basti 
pensare alia questione del 
trattato di Mosca sulllnter-
diziotie degli espertmenti ter-
monudeari su cui le obbie-
zioni e 1'ostaita dl Pechino ap-
paiono, nonostante ogni sfor-
zo apologetico. del rutto cap-
ziose) conduce un"illustrazio-
ne utile e precisa delle po-
sizioni cinesi e Claude Cadart 
vi aggiunge una serie di in-
terrogaKvt che sottolineano la 
anomalia di certi gesti poiitici 
dei dirigentl del PCC. nei 
confront! dell'India di Nehru. 
ad esempio. e di certi gover-
ni afro-asiatlct 

In nessuno, per6. di quest! 
studi. si affronta a fondo il 
rapporto tra le tesi cinesi e 
U problems del - cu l to della 

personalita-: un tema a cu:. 
invece. Georghi Lukacs ha 
portato alcune notazioni inte-
ressanti (parlando di cino-
staiinismo) in un saggio ospi-
tato dagli ultimi numeri di 
.Vuori argomenti e di Les 
Temps modernes. 

Per tornare al fascicolo di 
Problemi del socialvtmo se-
gnaliamo ancora lo scritto di 
Lisa Foa sul dibattito econo-
mico in URSS (dove si rileva 
un posltivo processo di sal-
datura tra economia politica e 
politica economica, cioe tra 
teoria e pratica). quello di 
Umberto Cerroni sulle que-
stioni costituzionali i s Unio-
ne Sovietica e le rassegne sul
la Jugoslavia di Mario Pacor. 
sulla Ceco^ovacchia e la Ro
mania di Guido Valabrega e 
suU'Ungheria di Paolo Cal-
zinl. Interessantissima, Inflne. 
la * antologia di - lettere al 
giornale- dei lettori delle 
- Isvestia - . 

p. t . 

itica ideologia 
II «Diario napoletano» di Carlo De Nicola dal 
dicembre 1798 fino all'ultimo giorno del 1800 

DON ABBONDIO FRAIGIACOBINI 
La fuga di Ferdinando IV, Tinslaurazione del 
governo repubblicano diretto dai giacobini, 
il rilorno del Borbone e la leroce repression 
legittimisla racconlati da un »uomo d'ordine» 

L'editore Giordano ha 
pubblicato nella collatia I 
giorni della s to i ia la prima 
parte del Diario napoletano 
di Carlo De Nicola (Carlo 
De Nicola, Diario napole
tano, Giordano editore, pu-
gine XL + 726, L. 7.000). Ha 
curato questa bella edizio-
ne — arricchita da numero-
se ilhistrazioni dell'epoca — 
Paolo Ricci, autore anche 
di un'intelligcnte, attenta 
prejazione. Carlo De Nico
la,' cui si deve I'annotazio-
ne nervosa, ma puntuale e 
tempestiva, degli avveni-
menti che si s u o l s e r o i n 
Napoli, giorno per giorno, 
si pud dire ora per ora, dal 
1799 al 1825, era un avvo-
cato, un borghese «apol i -
tico >, tin « uomo qualun-
que » diremmo oggi: dota-
to, tuttavia, di una notevo-
le acutezza di giudizio, che 
spesso gli permetteva di 
cogliere, al di la della ero-
naca, gli aspetti essenziali 
della societa napoletana 
del suo tempo. 

Fu Benedetto Croce, al-
lora segretario della Socie
ta napoletana di storia pa-
tria, ad annunciare la 
pubblicazione del mano-
scritto, nel 1899. Tutto il 
Diario, presentato da Giu
seppe De Blasiis, comparve 
in fatti sull 'Archivio storico 
per le province napoletane 
a partire dal jascicolo se-
condo, anno XXIV (1900), 
e lino all'anno XXXI 
(1906). Riuniti in un uni-
co jrontespizio i jogli di 
stampa, ne risultarono — 
ricorda Paolo Ricci — tre 
densi volumi: • risvettiva-
mente di 541, 832 e 335 
pagine. 

Giordano ripubbltca in-
tanto la parte dal di
cembre 1798 all'ultimo 
giorno del 1800. Si tratta 
di un momento cruciate 
della storia napoletana. La 
juga del re Ferdinando IV, 
Voccupazione francese del
la cittd dopo una serie di 
scontri sanguinosi con i 
* lazzaroni >, Vinstaurazio-
ne del governo repubbli
cano diretto dai giacobini; 
poi i massacri delle bande 
sanjediste del cardinale 
Ruffo, il ritorno del Borbo
ne con Maria Carolina, 
Vassassinio di Caracciolo, 
di Eleonora Pimentel Fon-
seca e di tanti patrioti, la 
feroce repressione antire-
pubblicana: tutti questi av-
venimenti sono minuziosa-
mente descritti dal De Ni
cola, con una prosa asciut-
ta ed essenziale che contri-
buisce assai a renderne pia-
cevole, spesso appassionan-
te, la lettura. 

L'autore — si e detto — 
non era un < rivoluziona-
rio », un giacobino. Tutt'al-
tro: era un uomo d'ordine, 
un conservatore; in lui si 
rijlettevano Vansia, la pau-
ra di ogni brusco rivolgi-
mento, la grettezza di tanta 
parte della borghesia napo
letana dell'epoca, di fronte 
alia quale la *pattuglia» 
dei giacobini di S. Elmo 
costituiva ancora un'el ite 
sostanzialmcnte isolata e 
destinata a una tragica 
fine, un « s e m e » per il 
futuro. Giustamente, Pao
lo Ricci, nella sua Pre
jazione, insiste molto su 
queste caratteristiche del 
€ personaggio >; un € Don 
Abbondto > preoccupato 
della propria tranquillitd, 
terrorizzato dalle cannona-
te, e, soprattutto, dai < tu-
multt > popolari. 

Monorchia o repubbUca, 
borbonici o giacobini: non 
e il problema della forma 
di governo che assilla que
sto borghese cui e toccata 
Vinfelice sorte di vivere 
c in tempi eroici e violen-
ti >; Vimportante e che i 
mutamenti, se propria de-
vono avvenire, avvengono 
« tranquillamente », garan-
tendo gli uomini dabbene 
dalfanarchia, mantenendo 
il popolo — « bestia nera > 
del De Nicola — al posto 
suo. Contro i < lazzaroni », 
contro il popolo divenuto 
improvvisamente il terribi-
le, « c i e c o > protagonista 
della storia, egli si scaglia 
sempre, con uguale violen-
za: perchi in ogni sua ma-
nifestazione, al di Id della 
contraddittorieta degli at' 
teggiamenti, avverte la ri-
volta, la confusa volontd 
dt rovesciare i pilastri del-
Vorganizzazione sociale, il 
segno, potremmo dire, del
la lotta di classe. 

La sua «oggett iui td > 
r i ene meno, appunto, allor-
chi appare euidente la de-

bolezza del governo repub
blicano. Carlo De Nicola, in 
fondo, non aveva pianto al 
momento della fuga del re: 
incomincia a desiderarne il 
rtorno quando vede che 
Vordine non pud essere as-
sicurato ne dai francesi, ne 
dai pochi giacobini napole-
tani, verso i quali, istinti-
vamente e forse senza ren-
dersi conto, aveva pure 
provato all'inizio un moto 
di interesse, quasi di sim-
patia. -

Ed ecco, allora, che la 
valutazhvie critica dell'e-
sperimento si fa acuta, lu-
cida: Vastrattezza dottrina-
ria del nucleo giacobino, il 
carattere < d'importazione > 
delle sue teorie rivoluzio-
narie, la sua conseguente 
incapacita di tener quieta 
la gente (la legge siiH'ubo-
lizione- della feudalitd — 
dird il c cronista >, in que-
sta come in tante altre si
gnificative occasioni in sin-
golare concordanza con i 
successivi giudizi del Cuo-
co nel grande Saggio sulla 
rivoluzione napoletana del 
1799 — arriva troppo tar-
di: varata a tempo, avreb-
be potuto tenere a freno il 
popolo e i contadini; ora, 
non pud che scatenarli) e 
di conquistare alia Repub
bUca una base di massa 
operando sulla concreta 
realta economico-sociale e 
<culturale> del paese, I'im-
potenza di fronte alle con
tinue richieste francesi 
vengono spietatamente a-
nalizzate; fino all'ultima 
invettiva, al rientro di re 
Ferdinando: < Io avrei de-

• siderato che per far per
dere la memoria di quel-
l' infame Governo, neanco 
se mai vi fosse stato qual-
che cosa di buono da quel
lo fatto, neanche quesla 
avrei vo luto si facesse. 
Quel governo aboli la ga-
bella del la farina, l'avrei 
rimessa... >. Uno sfogo < i-
sterico > (come annota s il 
Ricci), ma anche rivelato-
re di una complessa, pro-

•fonda inquietudine. 

Del resto, gli orrori be
stial! della restaurazione 
sconvolgono il De Nicola: 
nelle pagine sui massacri 
dei rivoluzionari egli tro-
va accenti di sincera com-
mozione; sembra avvertire 
che qualcosa di nuovo e di 
nobile muore con i giaco
bini, che torna con i Bor-
boni un passato putrescen-
te e la tempesta sta anco
ra addensandosi su Napo-

• It. La plebe inferocita lo 
rende sempre piu amaro: 
< Non si veggono c h e orde, 
per cosi dire, di insorgenti , 
i quali marciano alia rin-
fusa, senz'ordine, senza 
tamburo. senza forma di 
truppa regolata... La citta 
e piena di assassini che spo-
gl iano impunemente , men-
tre la forca e in azione pei 
soli rei di Stato... Non e 
possibile che un cuore 
umano e sensibi le possa 
reggere in mezzo a que-
sta carneficina... si comin-
cia a dubitare della retti-
tudine della Giunta... Io 
veggo una terza anarchia >. 

In questo fosco presa-
gio, appunto, i il senso, e 
la conclusione della prima 
parte del Diario, che — 
come bene osserva Paolo 
Ricci — pud essere letto in 
c parecchi modi »; « come 
un documento prezioso > 
per ricostruire « i l cl ima 
degli anni tndubbiamente 
piii turbinosi e drammatici 
della storia di Napoli e del 
Mezzogiorno > o constde-
randolo < come un testa 
narrativo, quasi un roman-
zo ». In ogni caso, sard una 
lettura uti le , oltre che pia-
ceruole. 

Mario ftonchi 

A Roma 

Conversazioni 
su Rosa Luxemburg 

Per Inlziativa della Sezione 
storica dell'Istituto Gramsci, 
oggi martedi 10 marzo, alle 
ore 18.30 avra luogo a Roma 
la prima d: un ciclo di con
versazioni su Rosa Luxem
burg. 

La Introduzione alia con
versazione. dedicata alio 
scritto - La rivoluzione rus-
s a - (1921) "sara tenuta da 
Giuliano Procacd e partira 
dalla analisi del dibattito che 
su questo tema si svilup-
p6 nel movimento operaio 
europea 

22 gennalo 
1799 - I laz
zaroni ai bat-
tono in piaz
za Mercato 
contro le 
truppe fran
cesi. 

24 gennaio 
1799 - Ballo 
di patrioti e 
patriote nel 
convento di 
San Martino 
nella stanza 
del prlore. 

F. Lapegna 
Giacobini 

napoletani 
del 1794. 
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Facciamo del 1964 Panno 
deHTJnitaj ZZ 
" ^ ^ ^ j U nafistratira tsarina 

A cur a di Paolo Spriano e con la collabora-
zione di Amerigo Terenzi e Mario Pallavi-
cmi. e uscita in questi giorni un'antologia del 
nostro giornale. La pubblicazione. che si col-
Ioea tra le inizi.itive per le celcbrazioni del 
quarantesimo anniversario dell'L/nird. e de
stinata. per ora. ai diffusori. Essa consta di 
centododici riproduzioni fotograHche di pri
me pagineAda quella che porta la data delta 
fondazioneA 12 febbraio 1924. a quella che 
porta, insieme alia reccntissima data del 19 
gennaio 1964, 1'appello della direzione del 
Partito a fare, del '64. i'anno dell'Unitd. 

E" la prima volta che un giornale offre una 
' antologia dei propri numeri com post a di ri-
produzioni fotografiche, corredate, ognuna, da 
una didascalia a pie' di pagina, in cui quel 
particolare numcro viene inquadrato politica-
mente e storicamente. Le date di questi qua-
rant'anni passano sotto gli occhi del lettore 
e gli riportaiiu aila memoria giorni di tra-
gedia o di entusiasmo: il delitto Matteotti, la 
disoccupazione e la fame delle masse popo
lari durante gli anni del fascismo e della 
grande crlsi economica. il quarto Congresso 
del Partito comunista d'ltalia. la difesa della 
RepubbUca spagnuola. la morte di Gramsci, 
la guerra, il 25 luglio. la Resistenza. la Libera-
zione, la RepubbUca, le grandi lotte per la 
terra, gli eccidi. e poi i Ianci dei primi satel-
Iiti attorno al globo terrestre, le battaglic an-

tifasciste del luglio 1960 contro il governo 
DC-MSI che fa spargere sanguc operaio a 
Rcggio Emilia. 1'uccisionc di Lumumba. 11 
volo di Gagarin. la pace in Algeria, la -crisi • 
di Cuba, il decinio Congresso del Partito, Io 
assassinio di Kennedy. 

L'antologia si sfoglia come un appassionan-
te libro di storia quantunque non pretenda 
di essere ne una storia di questi quaranta 
anni ne una storia dcll'L'nita, ma soltanto 
una introduzione alia storia del nostro gior
nale. II valore di questo documento e. sostan-
zialmente. un altro. -Dalla documentazione. 
pur cosi parziale. qui raccolta — scrive Mario 
Alicata in una prefazione — balza infatti evi-
dente. in primo luogo. ci6 che della storia 
dciri/nt'fA costituisce l'aspetto piii originale 
e prcstigioso: la <ua ^ita ininterrotta di qua-
rant'anni, dal 1924 al 1964. Questa "continui-
ta" che per i maggiori quotidiani italiani vec-
chi come o pifi del nostro giornale costituisce, 
da un lato. un fatto " normale" e, dall'altro, 
una vergogna — perche da la mlsura del lo
ro asservimento alia tirannide fascista — 
per I'UnJta costituisce. flno a questo momento, 
la sua maggior gloria -. 

La prefazione di Alicata e seguita da una 
introduzione nella quale sono tracciate le 
linee essenziali per una storia della 
pa comuaista. 


